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MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

(BOMBYX MOBJusy,.)

KM I LI COR IS A LI A

MF.MOniA COnO.\\T.V DFX PIIKMIO KEItMO SECCO t;OM.NE>0

DAI I.' I. R. ISTITLTO LOMBAnOO Dl SCIE.VZE , I.ETTERE El> ARTI (*)

I r:ON XV TAVOLK lilSECNATE DAI.I." ACTORE. )

PARTE PRIMA

.\OriZli; PRELIMINARI

CAPO I.

c E x i\ I s r R I c

Sittnra fttaditnc inirttttiUi tu titirttnii.^

— // I'aiiipa era immemo.

ilossuna sloria cli insclto e cosi inleressantc quanto qiit'lla del bonibicc; del

fielso di cui iniprcndo a parlaic, narrando Ic sue vicende, la sua sirultura ed

i iiKjIlepliei atli della sua vita. L" induslria eui dii (>rit|,ine il suo pvezioso pru-

ilollo si e t'alla orinai eosi gigantcsca, ehe in (piesli ullimi aiuii ipiasi lutli, si

puo dire, i popoli della terra vi prendono parte, e la rieonoscono come una

I'linle iucsauribile di bencssere e di agiatezza. Ecco il perehe lo studio del bae<»

lu il canipo su eui s' esercitarono sovenlc tanii nobili ingegni e tanii aninii

gcnerosi , I'areua su cui brillo I'aeunie degli osservatori . c non di rado anche

il geuio d' illustri poeli.

C) IVI Pi'osraiiiiua c iclativo giudizio, vodi Giornalo d<'I suddetto I. II. I^litiilo. \dl. IV. la-

soicolo 2i.°, V Vol. VI. laspipoli ;H.° <• :M.°
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Ma col niolliplicarsi ilcU' allovaiiionlo del baco da seta si fi'ccro j)iii iniinerosc

f pill formi(lal)ili aiu'lu' If cause della sua disliuzioiie : cd aneora adesso ie

nialallio di eui e villiiiia, spavenlaiio e tengono in conliiiua agitazioue i solerii

>;uoi coltivatoii. Ecco il bisogno di iuio\ i sludii : cercare le cause e gli ejJeUi di

(fueste mnlallie, cercarne i liDwdii. Ad onta di tali bisogni rorgaiiizzazione del

baeo , dalla eui i)eifftla eogni/.iciiie solo polraiiiio finire i corollarii alii a dira-

dare I'oscurita clie legna inloiiio a (piesli llagelli e ai loro liinedii, e poco vo-

noseiula; c brcvi c staccali passi si feccro su quest' argomento , oltre (pianto

Toeeliio perspieaeissiino del giandc Malpiglii ei fece conoscere da |)iu di uii

secolo. Tullavia i nouii di Alessaiidiiui, di I)e Filippi, di C. Bassi, di G. IJal-

samo-Criveili, di Nilladini, di Gueiin-Meueville, di Robinet, ec., iion andianno

niai disgiunti dalla storia scienlillca del baco da sela.

Ecco i niotivi pei quali I'l. R. Islilulo Loinliaido dclermino di propone al-

r alti\ ita ed alia perspieaeia degli anatoiiiiei lo studio dell' organismo del iiaco

da sela, cioti la conosecnza analoniiea, fisiologica e palologica del prezioso

insctlo durante i diversi sladii della sua vila , considcrandolo csclusivamente dal

ialo scienlilieo. Ouesto primo passo era necessario a farsi onde raggiungere

la mela desiderata.

Quando il baeo da sela abbia incomineiato ad esser coltivato, come lo fosse,

in qual paesc pel primo , sta aneora avvollo nel bujo de'tempi. Invano intorno

silTiilto argomento si consullano gli annali de' popoli piu antiehi e di quelli stessi

presso i (]uali sembra esscre slala la eulla della serica industria.

Tullavia egli e seguendo le tradizioni aneora viventi nel Celeste Impero che

si pu(!) rimontarc a maggior serie di secoli, e trovar ben lontano la traccia della

collura del baco, piu lungi clie presso qualsiasi allro popolo della terra.

v:2G00 an. av. G. C.)— >ci libri di Conlucio (0 si trova fatla la prima men-

zione del baco , c questa si riferisce ad un' antica tradizione gia a' suoi tempi

csistente e clie narra come fosse la moglie dell' imperatorc Ho-ang-ti, donna ed

iinperatricc d'animo amorevolc, la quale per la prima inscgnasse 1' arte di

()) Confucio rapcoisc i faiiiosi libri Kill!; olic coslituiscono il piii antico mnnumcnio della sto-

ria Chinese. In un ra(iil<ilo il'iino di essi, intilulalo Clioii-Koiii/ , il quale fa parte del libro di

Chou-King, ossia dcgli /l;inn<i delle prime (luiittro ilimistie . si trova il raceoiilo dcU' impera

tore llo-ang-ti o, serondo altri , Lori-Tsee.

Queslo Chou-Kiity. piii antico dci libri mosaic!, fu trndotto in francesc nel 1770 da Gaubil.
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pducaic il baeo, c tio ;2G00 aniii avanti Crislo. La niomoiia di (|iiL'sla licncfica

doima e vencrata in (jucl luistciioso pacsc; il suo spirito s'aggira aiicora frarn-

inezzo ai gelseli; ed a lei, coUocata tra le amiche e pacifichc divinila, s'aidoiio

inccnsi, c il siio noine s'invoca nel prinio di in cui.con gran pompa s'apic la

stagione dclie fatichc campcslri c della collivazionc dc' Ijaclii.

Queir ollinia ri'giaa , ci vien narralo , collivo il baco nd propiio palazzo (;

diede cosi il piu splcndido csempio alle donne chinesi , cscinpio che voile

iinilato daila piu niisera ancella del pari che dalla dania die le sedeva piu

presso al Irono.

Si-ling-ki I'u il nonic della benefica imperatrice di cui pailano le liadizioni

chinesi, la ([uale visse GOO anni avanti Abramo; essa peisuasc al marilo di

mi'llcisi alia Icsla di lanta impresa, essa che aveva prima gia insegnato a'suoi

popoli I'arte di costruir carri, navi e mulini.

L' esempio di questa donna fu seguito da allre iniperatrici, tra cui si distinse

la moglic dcU'Auguslo Chinese, Yao, clie visse 2345 anni av. G. C. ; c Tallcva-

nienlo dei baciii fu sompre tra le prediletle occupazioni delle imperatrici della Chi-

na; per cui con tanto esempio non lardo quell' industria a dilTondersi Ira il popolo

ed a divcnire di utilila nazionale. Quelle donne regali insegnarono ancora a

trarrc dal bozzolo la seta e a tesscrla ; e tanto favore concesso a questa ma-

teria fecc si che, salita in gran prezzo, valcsse a dislinguerc le classi agiate e

polenli da quelle del popolo che veslivano cotone e lana.

Qui mi cade di accennare che le donne ebbero sempre presso tutti i popoli in

parlicolar cura il prezioso insetto; esse, tenere e pietose del bcncssere del baco,

vi si dedicarono di prcferenza, prestando alia sua nascita ed al suo alKn amento

le loro pill soUecitc cure.— Infatti nella China sono le donne che attendono par-

licolarmente ad una tale collura, ed esse debbono prima essere purilicate c por-

lar lieti segnali. Una puerpcra, per esempio, non puo attenderc a tale lavoro

avanti il trentesiiiio giorno dal parto. 11 bevone non deve dar pasli alio pre-

ziose larve, ed ogni gentaglia e obbligata a starsene discosta da esse ; la quiele

deve circondare la loro abitazione, ovc non debbono entrare ne lagrinie ne

grida; e inoltre prescritto dover la luce essere moderata, ed appena bastante

a chi le cura per distinguerc se sono nella veglia o nel sonno.

Tutti qucsti precetti, i quali datano da epoca cosi remota, ci faiino accorti

(|uanto il baco fosse conosciulo dai Chinesi e tenuto in pregio , ad onta che

niolli crrori e supcrstizioni si nutrissero intorno ad csso. Non niinori pur troppo

lie esistono forse ancora tra i crcduli ed ignoranti abilalori delle noslre canipa-

gne ! Tra questi precetti troviamo gia che, menlre si deve concedere poca luce

al baco, pure la luce aguzza loro Tappetilo; e I'csperienza dimostro dopo. che
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1,1 liHi- i- slimolo ncccssario i> 1' insetto nc va in traccia appcna vion (opeilo

dalln foijlia , confcrmandosi V ossprvazione die iiello stalo nnluiale cgli sUt

soinpri- •^iilla patina su|)iMi(>re di (piosta , c non si porta siill' infcrioiT die

ipiaiulii piovc 0(1 iinpcrvorsa la hufcra.

I (Jliiiii'si diiaiiiano Tsdn 11 vcrnic da seta (').

( t ili-i av. fi. C.) — l>a celehre sp<Mli7.ioii(' di-iili Argoiiaiiti ijiiidata da Giasoiie

fsollo la quale sono adoiiilirati i priiiii slorzi di iiii popolo emiiieiiteiiieiitc coni-

meiriaiile e iiavii;alore\ die ehbe di inira la conqiiisla del Velio d'oio, pare,

secondo i pii'i. die tendesse al coinmercio della seta gres!;gia, il ciii eolorc rasso-

mislia all'oro. e die prodiieevasi al Giappoiie e iiella Coleliide, ove lo sposo di

Medea elilie a eoii([uistarla. — Gia in ([uei reniotissimi tempi i;li Indiani ritrae-

vaiio la loro iiiiportaiiza eonimerciale dalla fabbricazione delle stofle di seta e i

Fenici si piocuravano il prezioso filo gia lavorato, oppure greggio, per rivenderlo

aijli altri popoli. — I.e Indie, cui la natura foriiisce tanta abbondanza di pre-

ziiKe cose, i'moiio la niela del iiiaggior eommercio in (pielle cpoelie remote. I.e

(I) Qucsla parola di Tsdn c rapprcscnlala da un spgiio composto ( I'ig. 1.'); il ipiali' lisiilla

dallii ripctizionc dot sogno (Fig. 2.'), clic si loggc Tschiing , c clic sigiiilica rcUile, ierme . a (Mii

i C.liinesi sovrappongoiio altri sogiii ( Fig. 3.'
)

per ispccializzarc il vormc da .sola.

ri" I.- i=> Fig. 2.' '=fe' Fig. 3.' t^tXC

P t ^
»

.\ i|ucsli) pro|)nsilo vicnc in acconcin di lai- osscrvarc ai Icttori siffatlo modo particolarc di

di'iioniinaro Ic specie animali, nel quale .si |iiio riscimliai'c, grafiramente csposto, qiianto s"usa

ont dai zoologi per iiidieare Ic varie speeie; iiiodo intiiidollo nella seicnza dal grando l>inne(i.

.Soeoiidii la iionienrlatiira liniirana iiifaiti ngni specie e iiidicata con \\n nonie fienerico e eon im

iiuiiic xpecifna: come iie c un esoinpio rappellazione di Bomliyx miiri. Mentre i Cliinesi iianno

una parola inonosillaba per indieare il baeo da seta, pure la scrivono con due .segni: uno gcnorico

(TschiiHii , venne), n cui aggiungouo un segno particolare per indieare clic si tratta del verme die

produce In scUi. t^osi si dici d" altri nnmi di animali; per seriverc, per es., il nomc dclla volpe

rssi sovrapiMingnno al segno die iiidiea amt . uii alli'o elie specializza la \olpc. Per lal modo dal

segno si ronosec die la volpe e una speeie di eanc (ciuii.i x-iiIih'-i. I, inn.). Qnesia ingcgno.sa e fi-

losollca niaiiiera (recenleinenle mcssa in liclla cvidenza e eon uiolla enidizionc dal iioslio dotio

iirienlalista sig. Pielro Giuseppe Magi;i iji una Iciruia falla alTI. 11. Islilulo I.oinliardo n(ll"adunanza

del siorno 8 febbrajo 1833) nioslra quanio i (Cliinesi gia da lenipo aniicliissimo couoscessero il

haco e conic ne conoseesscro aneora i rapporli zoologici. .\'ella bella inlroduzionc del signer J. Geol-

froy Sainl-llilairc alia sua opera da uon nuilto pul)blicala, cui e lilolo: Uixtohe uatiirelle yene'ralc

de» r^fiiii'.i Difiaiiuiiies , il eliiarissimo aniore oiuinise <piesl,' osscrvazione. die, mi pare, gli dovcMi

nesriiv imiHirlanlc in quel libro die tralla della sloiia della seicnza.
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iiiizioni tulle cola si portavano onde otlcncrne i rari prodolti, o vi coiiliiuiaioiio

nil tal coniiiioreio , fallovi (juasi csclusivaiiicnlc da popoli straiiicri. aiiclic allor-

(|uaiid(i gli liuliani aniniolliti dal liissu ccssaruiio dalla I'alica c dall' iiidLisliia.

La, in (|iicll(' favoiilc conliadc, pali'ia predilella (iellc perle c delic iicmiiic

soigtn a allora 1' altera Babilonia, la citta piii ricca che, al dir delle sacie lailr.

allora esislcssc. Posta a uii tempo sull" luilVate c sul Tigii, poleva essa spiii-

geie lino ai poili dell' Arabia , tra gli allii prodotti , anche la seta, che erale

roiiiila dagli abitanti dell' interiio del suo tenitorio. Lc carovane si portavano

ill ipiel gran centro di riccliezza recandovi gli svariati loro prodotti per accpii-

starvi la seta, clie allri popoli poi, per mezzo del mare, diffondevano sulle cosle

del Golfo Persico c nella Grecia e ueU'Oricnte lino a Yemen e Ceylaii (').

Gli Arabi e i Fenici successcro ai Babilonesi e in breve divennero i popoli

piu commercianti dell' aiitiehita. SuUe prime essi si liinitavano a sinerciare i

prodotti della loro induslria, i velri elaporpora: ma, fatta estesa la loro navi-

gazione, oltennero elie i loro porti divenissero lo scalo e il centro di tnllo 11

cominercio die si face\ a dall' Oriente verso 1' Occidente. 1 vini dell' Egitto . i

grani della Palestina, lc lane, i profumi, I'oro, le gemme dell' Arabia e la sela

eraiio le materie del loro comniercio.

Agli Ebrei noii fu ignota la seta, c niolti passi dell'antico Testaiiicnto lo pm-

vano: sebbene non fosse da essi conosciuto I'animaletto che la prodiieeva, pmi'

usavano del biondo suo fllo. In piii luoglii del libro di Ezechiele si parla della

seta, ora solto qiiesto nome, ora sotto quello della s/olfa color deliuro o della

stoffa jaeinlina. Dal che si rilcva che non lingcvano il serico filo, ma lo ado-

peravano <piale c apprestato dal baco. Nel Capo XVI , ai versetti 10 e 1 :3 . sc

lie parla, come pure nel Capo WVII, al vcrsetto IG: •< Syrus negotiator luus

" propter multitudinem operum tuoruni, gcmmani, ct purpuram, et sculnlala, et

' byssum, et sericuin el chodchod proposiierunl in mercatu tuo. ••

Brannius pero, che volse i suoi studii a tale argoineuto e discusse sulle log-

gie c sulle materie che vestivano gli Ebrei, pensa die fosse loro ignota la sela.

iNei libri di Mose tuttavia si poiino Irovarc delle espressioni da cui dedurre

che le seriche slolTe erano conosciute cd adoperale. — II Capo XXVI dell'Esodo

incomincia: « Tabcmaculuni vero ita fades: Decern cortinas de bysso retorla.

" el liyaciiilho, ae purpura, coccoque bis tincto, varialas opere plumario facies. »

Allri vorrebbero nel mito di Piramo e Tisbe ritrovare una poelica allcgoria

del bombice del gelso.

(I) Uottcck's Wellgescliicltte. Braunschweig, 1818, 1. Band, p. 2."i4.
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FralUmlo ilio Bactra c Maicaiulu da un lato, c Babiloiiia (laU'altro vcdcvano

declinarc la loro prospcrita, soi-frcvano i Greci, popolo vivo di novella forza

e a cui era riscrbalo di iiivadcro tiillo il mondo iiicivilito d'allora c di aprir

nuovc vie al comiiuMrio od alle licclioz/.e.

(iOO av. G. €. ) — INe Erodoto, iic qualsiasi gieco scriltorc ricorda espres-

sanicnle il baco da seta.

(33C av. G. C.)— La sfella d'Alessandro comiiieiava a risplendcrc : cd Ales-

sandria, clie da lui prese nonie , soltcnlrava a Sidonc cd a Babilonia, I'in-

dustria delle cui doniie e cantata da Onicro. 11 piczzo dcUa seta era immenso

e i Greci la scambiavano con quanto oro ella pesava (icroj^puaov). Se non che a

(luest'epoea pare cbe si venisse a conosccrc anche I'oricjine della seta che fino

allora non credevasi prodotta da un insetto, ma esser frulto d'una incognita pianta.

Arislotilc, qneslo grand' astro dell' antichila, che irradid la sua luce su tutte le

scienzo ,
pare che abbia conosciulo 1' insetto della seta. Esso gli sarebbe stalo

arrecalo da quelle migliaja di persone che il grandc e vittorioso suo discepolo

aveva niesso a sua disposizionc perche si procacciasse tutti i piii preziosi pro-

dotli della natura (').

Nel |)asso pen'i della S/oria degli animali che si riferircbbe al baco da seta

vi sono delle |)articolarita che pare non s' accordino coUa forma e coi coslumi

di csso; ed anzi alcuni, considerando quanto preciso fosse senipre Aristolile nelle

sue descrizioni, non vorrebbero iu quelle parole riconoscerc la larva dell'esotico

insetto. Eceo (pianto dice Aristotile in proposito:

Ex oi Tivo; ffxcoXyxo? ficYaXou, S? tyti dim xspaxa, y.ai Siacpipet twv aXXwv,

Yt'vETai ti rpwTOv [xJv, [AexaSaXdvTog tou oxcbXy]xoc, xajAia), ir^tvz% |3o[ASijXto; , Jv 8e

TO'jTou, vEX'jSaXo? h 'ii, Zi [aeci jXETaSaXXst xauxa; xa? (Aopcpa? waca;. Ex Si xouxou

xovi MVj xat xa pouiCuxia dvaX'joufft xwv yuvatxcov xive? avaTr/)vtxffO[X£vat , x^ixstxa

O^aivo'j'Tt. npfix-/] C£ XEyexai Ocpavat tv Kco, na(j.(pD.y) Aaxwou Ouyaxvip (2). — Di

questo passo ecco la traduzionc lalina « Vcrme autem quodam niagno

;

(I) Lc risorsc die Messandi'o misc a disposizionc del suo macsiro per compilarc la sua Storia

flegli aiiiiiinli sono inrrcdiliili. Oltre le mi^liaja di persone che erano al suo scrvizio, csso spcsc

circa 3 iiiilioni della nuslra nioncta ondc raccoglicrnc i niateriali. Qucsti mczzi sono ccrtamcntc

immensi, ma Tiirono anclic in un raodo sorprcndenlc adopcrali dal gcnio di quel grandc fdosofo.

La Storia degli animali c tuttc le altrc nunicrosc opcre die Aristotile compose sopra i rami piu

svariati dcllo scibile umano, nc fanno il pii'i grandc naturalista die fino ad ora sia \issulo, c lo

splciidorc massiiiio deU'epoea c della nazione eiii appartcnnc.

Su cio si consulli Topera di Cuvicr ct .Alagdiilciiic dc Saint-Agy: Ilistoirc di'S sciences naturel-

les, clc. Paris, 18it, 4 vol.

(J) .\rislolclcs. risfi iJoKov uTOfix?. to li., n. .\1X.
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» qui tamqunm cornua habet et ab aliis din'crl , mutato priinum fit cruca

,

- (Jc'in bonihvliiis, ox eo nccydahis. Sox nioiisos has oinnos formas imilal.

» Ex hoc aiiiinali bonil)ycina iiiiihoics qiiu'daiii oxioliini (loglonioraiitos , al(|Uo

» inde tcxlmit, ciijiis loi auctoruin fueruiit oxlilisse in Co insula Parn|)hiliuni

> Latous lihani. «

Nolla Iraduziono lalina d'Arislotilo
,
pubblioalasi a \ onozia ncl 1 600 , tiovasi

cguahnonlo insorilo (|uoslo passo; nia iuvoce di tamquum cornua, vi si Icgge:

lamqwun (jcinina rnnuid.

Canuis noUa tiaduziono di quosto passo cosi sicspiiino(l): "11 exislcuu certain

» grand vors qui a coninic dcs cornos ot qui osl didoront des aulros. Sa pre-

• miorc inotaniorphosc produit une chonillo, qui deviont bombyle, ot so change

> cnsuitc en necydale. II subit cos diirercntes metamorphoses dans I'cspace do

» six niois. Ouohiues feinmcs on tireut une soio qu'elles dovelopponl on devi-

» dant, ot (lout on fail cnsuitc des etofl'os. On attribue cctic invention a Pam-

" phyle, fdio do Latous, abitant do Tile do Cos » (Vol. I, pag. 289).

(60 av. G. G.) — Strabonc per la prima volta, dopo un lungo lasso di

tempo, cita il nonio dolla seta, quindi ben molto dopo Erodoto. Plinio pare aver

proso dal grande Slagirita quanto si riferisce al baco da seta , c ci riproduce

quel passo, dopo avorlo infiorato doUe sue immaginosc invenzioni, tal poco am-

pliato ; nia tale amplificazione e dessa originata da nuove sue osservazioni , op-

pure un parto dolla sua iminaginaziono pur troj)po sovonlc sbrigliala V

(Plinio fa nasccre lo farfallc del bombicc nell' isola di Coo.)

Ecco il passo del naturalista latino ovc parla del baco c della citazione d'A-

ristotile.

« Ex grandioro vcrmiculo, gemina prolendcnte sui generis cornua, primum

» eruca fit; doinde quod vocatur bond)ylius, ex eo necydalus, ex hoc in sex

• mensibus bombyx. Tolas araneorum modo texunt, ad vestem luxumque ias-

' niinaruni quic bombycina appcUalur Describit bombycum verum qui

• principio eruca, mox chrysalys, turn papilio. »

Da (piesla citazioiio del naturalista latino si vuole dai piii chc Aristotile

conosccsse il baco da seta. Lo coma di cui disso armato I'insetto si debbono

ritenere per le antenne; cd i quattro sladii ponno facilmente ridursi a tre, sc

dello state di larva giovane , come ora s' usa fare , e di qucllo di larva adulta

sc ne fa uno solo. Tuttavia a tale credcnza osterebbe il tempo descritto

come neeessario per le metamorfosi , c che sarebbe di sci mesi. A me pare che

(1) IlMoire des animaux d'Arislote, mcc la IraUuction francaise par M. Camun. Paris, 1783,

2 vol., in 4."

Vol. VI. 2
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»n' osservazione tanto priu-isa suUe lahbra irArislotile abbia un grande valoiv,

c cho la ili'scii/.ione sua abbia a riforiisi a (|iial(lie allio iiisctio sotiforo, di

nii abbondaiio Ic Indie ( he esso ilhislrava, cd il (jiialc compisca in soi incsi le

propric niclamorlosi.

Vvaiili I'l'ra volu;ar(' iion trovasi fatta altra menzione del baco da seta.

Ni'l miovo Tcslaiiiciilo Tmso dclla sola r indnl)biampnlc ricordalo, cd il ra-

pito (•van!;t'lista di I'atiiios c-i ramiiu'ula la seta Ua Ic cose di lusso clio, come

r allie lutlc , dovia cadeie di pro/.zo (•).

(iaieiio siiggeiisi-c assai saggiamcnte i lili di seta per legaie i vasi nolle

npera/.ioni cbiniriiiclie.

Prcsso i llciMiani ilello prime epoclie di Uonia nulla Iroviamo in proposito

;

cstlusivamonte guerrieii ne' priini tempi, non favorirono il commercio ; ch6 anzi

la legge Claudia proibiva ai patri/j di conmicrciarc. Furono i popoii vinti chc

tonlarono dapprima il connncrcio colic varie na/.ioni e chc ne poisero I'esempio

agli stcssi vincilori, Alloia cominciaiono a vedeisi in Roma i tappeti di IJabi-

lonia, le pcllicee della Seizia c I'ambra produttrice di giati prol'umi, dono

ilci niari del Setlenlrionc ; allora jxt le vie della citta pci' ccccUcnza si videro

oHerli al compratoie e Tavorio dell' Ktiopia c i balsami dell' Arabia e dell' In-

dia, da dove pure venivano e genmie c pcib^ c la sola nominata fra le cose

Ic pill pre/.iose. in (piell' epoca si liprodnssero le spedizioni nci puesi lontani

,

dai (piali insieme coU' oro ancbe la seta si avviava in Europa.

li;j."i dopo (i. C.) — Seeondo Dione Cassio, G. Cesare avrcbbc , al suo li-

lovno dall'Kgitto, difcso dalla sfcrza del sole gli spettatori del circo medianle

seiube Ipude; della cpiale prodigalita essendosi alcuni militi lameutali, il vincitoie

delle Gallic li fece tacere col condamiaili a morle (Cap. XLIH). Altrove lo

stcsso aulorc ci racconia cbe nel 1 0." anno di nostr' era fu vielalo agli nomini

di vcslir seta (Cap. I>\ II). Solto Tibcrio tanto agli uomini cbe alle donne fu con-

ccsso portare seriche vest! , ma solo a quelli di piii alto grade ; e tanlo ne crcbbc

la mania, cIk" il loi'o pre/.zo si fece cnorme (! divennero il segno del maggior

lusso. — Caligola cd Eliogabalo poilarono in pnbblico un manlello di seta.

Lucio Anneo Floro, il paicnte di Seneca e di Luciano, lacconta nella sua

Epilnuw rt'ntm ronmnarum ( Lib. IV, c. 12), che comparvcro a Roma dcgli

inviati de' Seri per prcsentarsi ad .\ugnsto e sollecitarne I'amicizia. J)a costoro

>i >cppe con prccisionc die la seta \eni\a dai Seri (Scrica : China).

Varrone, Tibullo, Properzio, Orazio, Seneca, Giovenale ed altii scrittori la-

lini parlano della seta e delle spesc cnormi chc sopportavano i damerini

romani per vestirsene, fontc di conlinua corruzione pel popolo. iMa la saliia ebbe

(I) B. Jiilinnnis Apocjilypsi*, Cap. .Will, ><ts. \i.
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spiinlalp lo piopiie .irnii conlio Ic tcndcnzc del secolo, nc valsc a {liminiiiie il

Iiisso il piTZZo (lellit sela, clu- si coiitrapponeva sulla hilancia ad altrellanio nni.

(1 00- 1 01 (loj»o G. C.) — L' impcialoro Maic-o Aurelio mando iiclla Oliina una

rommissione incaricata di altivarc dircllaniente il conimeicio Ira quel pacsc c

Ivoiiin, liisciiiiido da iiii lalo i Persi die collp loro carovaiie facoxano il coiiiiiicr-

t;io di Iraiisilo. Ma tali inviati non raif!i;iunsero lo scoj)0 loro , e doHiiifnil-

tuosa missioiic pailaiio gli aniiiiarii chiiicsi Ma-luan-lin c ^ i-n-kiaii-liiiig-klao

:

di>llc (|ii;ili faliilo. praliclic fii cll'elto die in Roma il prczzo della sela iion

seeiiiiisse, scMietie, al dir di (Judipidio, gia sotto 1' imperatore Eliosiabalo se ne

fosse ditiiiiiiiilo mi poeo I'uso. Oucslo tiranno, die sprecava eiioniii lesori, ve-

stiva spesso al)ili di seta; al quale esempio di snioderato lusso la storia eonlrap-

pone I'allro liferilo da Flavio Vopisco (•), che ci narra aver sapulo 1" impera-

tore Aiireliaiio resistere alle pregliiere di sua nioglie negandole un abilo di sela.

Ad oiita deir alio piezzo , iu forza delle pregiate sue qualitii la sela ando

scmprc acquistando in estimazione. A quest' epoca romana, aleunc citla del-

I' Alta Italia c dcllc vicinc tcrre gernianiehe divcnnero lo scab delle merci

pii>ziose piovenienii dall'lndia, e gli imperalori romani avevano in esse stabi-

iiti dcgli ageiili onde seegliesseio pel loro abbigliamenlo le niiglioii die di lii

passavano. Cos! nell' Illiiio essi (Tearoiio un Conte pel commerdo (Comes com-

morciorum per Iliricum ), come narra il Muchar nella sua Storia della Marca

Slirinna, incaricato di scoglicre per rimpcriale abbigliamento la seta, la por-

pora , le lane , le gemme die piii potevano tornare adallale.

(360 dope G. C.) — Lo storico Ammiano Marcellino, antiochese, e il primo

die trallando del cominercio serieo coi Chinesi, sia entrato in qualclie minuto

ragguaglio inlorno a questo popolo singolarc. Egli ci narra che i Seri sono un

popolo felice e gaudenic della propria felicitii, clic non vuole relazione coi

foreslicri ; sicche quando i mercanii si recano alle sue frontierc onde avernc

seta, sia greggia sia lavorala, od altri prodotti, fanno i loro contralti senza dire

una parola , e cosi i coinpratori se ne riparlono senza poter pcnelrare cosa al-

runa inlorno alia serica manifiittura (2).

Da cio risulta che i Chinesi custodivano con grande cura tale industria, e

che concedcvano la loro seta solo ai popoli amici; era poi dccretala la pena

di raorle per clii csportassc le uova, o il baco del bombice.

(1) Flavii Vnpisci Dhux AureUiinit.i, cap. 4fi; •«.... Et quum ab eo uxor sua pclerct ut uniro

pallio liiaUoo scrico ulcrctur, ille rcspondit, absit ut auro fila pcnscntur!— Vopisco, siciliaiio, vissc

nl tempo di Dioclcziano c di Costanzo Cloro \crso il 304 di (1. C. c scrisse la Vila d'Aureliauo, di

Tacito c d'altri.

(2) Ammiano scrisse in barbaro latino una storia assai intcrcssantc di cui non ci rimangonn

rhc 18 libri. La migliorc cdizione e quella del Gronovio del 1693.
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Allri scrillori parlaiio ilclla scla in (|UPSto periodo di Icriipo , fra i quali io

noiniiuMo Minilio (•), Properzio (*), Marzialc (3), Ijlpiano (''), Solino {•>), die

ilimoslraroiKi I'imporlaii/a di qiipsto prodolto. Qucsli ullinii due con Amniiano

clnanianii /.ir ii bato da si'ta, c da (juesl'appellazione si vonehbe Irane il Se-

ririiin dri l^atini.

Per cniilinnaiT il lilo di-lla nostra irlaziono noi dobbiamo afl\>cciarci ad

im'cpoca Miollo infclicp. La coltina c la civilta da nn lato, I'arlc c la moUezza

dall allro. ii'tai^iiio dc' popoli di cui linora iio paiialo, li rcsero inipotiMili a rcsi-

stnc alio ordc doi baibari cho vcnnero a concjuistaie lo loio terrc. Quei popoli

shoccali dalif loio nordiflic solve non potevanoporlarsecoclieignoranza e sprczzo

d'o-;!!! eoi;nizi(>ne; e con oijni elevalo sapcre ed o!j;ni induslre bcnesscre sfuii;u;i

dalle vinle popolazioni ogni coniniercio c la (loridezza clic gli e compagna. Solo

alcune citla, forse per la posizione loro propizia , forse anclie pel numero e lo

spirilo de' loro abitanti, seppero galleggiare in tanto naulVagio divoratore del-

r anliea eivilla e valsero a lenere Ic redini del eoninicrcio d'allora.

Costantino|)oli, tra questc cilia privilcgiatc
, pole in ricchezza succedere ad

\lessandria caduta nolle mani dci Saraccni. Ma Coslanlinopoli non faceva di-

rellainenle il coininoreio dolla seta colla China ; i Persi no erano gli inlermc-

diarii e gli approvvigionalori, e no traevano non piccolo guadagno; queslo

i'ommcrcio era pcrcio dipcndente dall' alii vita e dalle finanzc pcrsianc, non che

dallo slalo di pace o di gucrra di ([uolla nazione.

(:til dopo G. G. )— Appunlo in quo' lonipi 1' Impero Greco aveva gucrra

con <piei popoli chc il prode Belisario seppe vincere c soggiogare. Fraltanlo

anchc i Saraccni, prcso il sopravvento, atlrassero a so gran parte del commcrcio

deiriiilerno e del Sud doll'Asia, privandoiie alia lor volla i Grcci (6).

Doloiile Tinqierator Giustiniano die tanlo dcnaro uscissc da' suoi Slati per

linirc in mani |)ersiano come jirezzo dclla seta , cerco , unendosi agli Arabi , di

innalzare la manitaltura seriea in Coslanlinopoli. Ma gli Arabi non corrisposero;

(I) •' Quill ncnior.i .Klliyopimi molli cnnrntia lana?

•< VclliTi>i]uc lit loliis (k'pcclaiit Iniuia seres." {Georg., lib. II.)

(J) •' .\'ec si ijua Aialiio liicel iMiiiiliyec puella. >• (Lib. II., FAeg. III.)

(3) " .Nee vaj;a lam leiiui diseursal araiiea lela

" Tam leve iiec IjoiiiIjvk pemliilus uigct opus. » [Lib. VIII, Epigr. 'i'-\.)

(4) •• Voslimcnlonim sunt omnia lanea. lineacpie, vel scrtea, vcl bombycina . . .
>•

[Digest., lib. .\.\XIV, til. 2, leg. 23).

(5) Queslo scriltorc Insdo alcune ri'laz.ioiii ili s(oiia iiaturalc, uellc quali pero eopio grandc-

mmle I'liiiio. oiide gia a' suoi teni[)i era diaio la .icitniiiiu di I'liiiio.

(6( lloltcek's \\\tlgi:ictuchtc . IV liaiid, pag. ilS.
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r la mancanza della seta comiiicio a farsi piovarc accrcsccndoscne scnipre piii

il prezzo, ad oiita di-lle olliiiie leggi die cnianava in proposito quel coroiialo

giiirecoiisulto, Ic quali vedevaiio la luce insieine eolle celehii Paiidellc.

(333 dopo G. C.) — IJa lullc (juesle circoslanze soise il fatlo del trasporto

della colliira del baco in Eiiropa. I)i questo avveiiimento , il piu impoiiante

pel noslio sofii^elto, ci diede rai^i^uaglio lo scrittorc Procopio di Cesarea, se-

gietario di IJelisario die segui sul campo , c die, oiiorato grandenicntc dall' i-

stesso Giusliiiiano, descrissc in oUo libri le guerre contro i Vandali , i Mori , i

Persi e i Goti. Si fu a (|uesl'epoea elie si picspiilarono a Giustiniano reduei

dalla Persia due sedicenli nionaci dell' ordinc di S. liasilio , i quali spintisi

come missionarii lino alia China, narrarono alliniperalore die la seta era il

prodotlo dun insi'llo ciie, a parcr loro, si sarebbc potuto con buon suc-

(;esso naturalizzare nel suo iinpero. Ouesli frati avcvano realniente osservato

iiella China la serica inaniraltura e vcduto i baclii collivali dui Chinesi tanto sui

gelsi quanto nelle case loro. Essi conipresero die era impossibile trasportare I'in-

selto sollo il cielo europeo durante il breve ciclo della sua vita, ma che si sa-

rebbc potuto rinseire trasportandone le uova produtlrici d' innumerevole poslc-

ritii. Con oechio perspieace essi avevano osservato le abitudini dcH'iiisetto, ed

avcvano cercato d'impadronirsi e dei proccssi e delle necessarie manualita che

ridiiede la prima confezione delle scriche stoffe.

(riii^dopoG.C.)— L'imperatore colla promessa di forte riconipcnsa persuase

que'moaaci di ritoniiU'o iiella China c di trasportare a Costantinopoii la coltura

della seta. Allettati da tali promesse, parlirono essi di bel nuovo c riguadagnarono

le fronticrc del Celeste Iiiipcro; peio iion senza dilTicolta riusc'i loro di elndere

la vigilanza de' sospcttosi Chinesi c di venire in possesso di gran copia di uova

del honibice die felicenicnte portarono a Costantinopoii racchiuse in una eavita

dei loro bastoni I'anno 352 dell' era volgare.

Oucllc uova furono covatc col calor del letanie, ed i bruchi, nutrili mediante

le foglie del gclso selvatico, pcrcorsero perfettaniente i loro sladii e si costrui-

rono i loro bozzoli, prospcrando a nieraviglia per Ic diligenti cure de'due I'rati,

i quali in pari tempo furono maestri in Costantinopoii dell' arte di lavorare la

seta. Cio vien nanato da Procopio (0, da Tcofrasto (-) c da Zanoras (•'').

(1) I'l'ocopiiis , lie Gotlticis. lili. HI. 17. Oporc complcle di Procopio, tradollc in Icdosiu da

Diiidoi-r. Lipsia, 18:);i-38.

(i) Tcofrasto arcivoscovo d".Vf;i'ido, molmpuli della liulgaiia; fa Ira i piii doUi dcH'Xl scctdo,

laseii'i molli scriui noi (|iiali eomincnlo i lil)n sacti, iion ctic mollc Iclterc; mori nel 1071.

(3) Zaiioras fu slorico ilio lloi-i alia coric di Coslunliiiopoli verso il 1120. .Vbbianio di liii gli

Aniiuli clic ai'iivaiio lino ad Alissio Coimicno (an. 11 IS).
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h.annp};iosscr da un' altra vcrsionc suH'origine del traspoito dclla coltura se-

i-ica a CostaiUiiiopoli, vcisidiu' jxmo die varia j)oco da (|iu'lla da me riportata,

r che per non rentier sovereliio qiieslo seliizzo slorico io passero sotto silenzio.

Dalle larve ehe slmeeiarono fiiori da (pielle jminc nova in lal niodo portate

in Knropa diseendono quelle niiriadi di generazioni ehe da 1300 anni circa

sono allevate in Knnii)a e iieH'Asia Oceideiilale.

Avuto un esilo eosi lorluiialo, I'iniperatore Giustiiiiano concepi la speranza di

esser solo nel ijuadafjuo di eui doveva csser fonle il nuovoramo d' industria. l/al-

levamento de'baehi si fecc nolle case iniperiali ; i tessilori cliiamati a Costantinopoli

da Tiro e da Heiroul lavorarono in una fabbrica imperiale, e dairimperiale mono-

polio venue un aunienio nel valore della seta. Ma fu breve quest'epoca; il pub-

blico non poleva a lunsjo essere escluso dai vantaggi della coltura serica, molto piii

quando ebe il baco prosperava cosi bene fra noi come nel nativo suo paese. II

gelso fu piantato in abbondanza e crcbbc a meraviglia, ottimo pasto ai nuovi

ospili, ed il Pelopoinieso , die dal principio del Medio Evo veniva, dal mare

die Io bagna , dclto Morca ,
|)are abbia date al gelso il nomc di Moro (*).

Dopo Giusliuiano, sotto Giustino II suo successore gli inviati di Sogdiana di-

ehiararono die la seta greea non era inferiore alia Chinese c tenncro avanti

alliiiiperatore parole di lode (').

Le cognizioni pcrvenute allora dalla China intorno al modo di tenerc i baehi

erano pero grandenienle impeifetle. II Mogling cc ne da un' idea (3).

Seeoiido (piest" aulore , le praticlic usatc dai Chinesi prcserivevano ehe si

sciegliesse per la bigattaja un luogo scmprc vicino a qualche fiumc; la camera

doveva essere aha undici piedi circa, e nel mezzo era consigliato ehe si sca-

vasse una fossa di quallio piedi quadrali , mentre cbe negli angoli della camera

si collocavano i canuuini , nclle pareli le linestre difese da carta nell' interno

e da paglia al di fuori ; nel suolo e nella soffitta si dovevano praticare delle

aperture. All' ingiro della bigattaja importava di non coUocare cosa ehe polesse

niandare eatlivo odore. nello stesso tempo ehe in vicinanza s'allevava un bo-

sehetto di gelsi. iNell' interno della camera s' ergevano le impalcature per sosle-

nere i graticci su cui si poncvano i bachi. Nella fossa scavata nel mezzo della

(1) .Scrondo ii Miislins la Morca avrobbc invccc riccvuto il suo iiomc dalla gi-andc lolluia del

moro; sooondo nllri dalla coiil'orniazionc del suo Icrritorio analoga alia forma dcllc foglic del

geUo; sccnndo allri .incora , dal iionie slavo Mora die signilioa mare; |jep noi poeo impoi'la di

ifucsla elimnlogia: qualunque sia il risullalo di tali ricerclic, I'imporlanza loro c affatto sccoiida-

ria alio sro|)o di rjueslo lavoro.

(i) !la«.i: Lehrbuch ties Seirienhaues. Miinclicn. 1826.

(3 1 Moglirijj. Seidenzucht, pag. H6.
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camera, secondo ([iici prccelli, si ])()neva slcrco boviiio sccco c polvcrizzalct por

r allez/.a di 3 a 4 poUici , e su di esso uiio siralo di Icgna hen swv.o , ([iiindi

iiuovo stereo die s' iiileiiiava e chiudeva liilti s^li inkrslizii. Tali cautele iinpcdi-

vaiio clie la fiainiiia, sor^endo, inellessc a pcricolo c bosco c hii^altaja. Ricin-

pila di lal niaiiicra la fossa, sellc od olto i!;ioini avanli 1' allevaniento si do-

vevaiio pone di-' euiboiii aceesi sullo stereo, coprendoli con ceiiere calda : lo

stereo abbrueiava e spaiideva per parccehi gionii uii fiimo giallo tutl'aU' iiigiro.

lln di avanti di riporre i baebi in tal camera s' aprivano finestre c porte onde il

fnmo si dissipasse, ed appena il funic era svaiiito, si rieiiiudesano le iine <;

le altre eon nuova caila. 11 fnmo aveva per iscopo di far j)erire lutli gli ani-

malelli dannosi ai baelii. La massa eombnstibilc rimasla nella fossa ardcva

senza spander fumo; elie se in apprcsso si voleva riscaldar Tambientc, s'adopra-

vano i cammini ; se Iroppo caldo, s'aprivano le fincstrc c gli spiragli e si eopriva

il fuoco (1).

Tali pratiche sono quelle cbe tultodi s' inipiegano anchc nella Persia e in

molti luogbi dell'Arabia, ove, ad onta di taiita imperfezione, la eoltura del baeo i^

vera fonle di riecliczza.

Avanti di continuare in qucsta livista dei progressi della serica coltivazionc

neirOccidenle, diro qualche cosa ancora di essa nelle regioni dell'Asia.

!Nel GOO, allor(|nando Maometto si proelamo il Profela dell' Islainismo, ed al-

I'epoea della sua fuga {(i'i-2), il commercio perso-chinese comineio a dimiuuire

per le continue guerre. Poco dope gli Arabi penetrarono nella Spagna ( 7 I I ) c

se lie inipadronirono (730), trasportando in un altro punto d' Europa la eol-

livazionc del baeo. La eoltura serica peri) della Spagna riniase sempre fia

aiigusti cojilini, c di lit iion si estese verso 1' altre parti d' Europa.

VmWh slessa forza, dice il Drescb, e colla stessa attivita colla quale gli Arabi

portaroiio o\ un([ue jier piu d' un secolo la guerra, coltivarono anche le scienze,

priuei|)alment(> per quel prineipio posto dal Corano die ragricoltura, Tindustriu

ed il eoiuniereio sono fonti di benessere e di felicita. AUora infatti la Spagna

fu sede d' ogni eoltura, nientre nella restantc Europa I'armi, la caccia, il vino

erano I'oeeupazione di tutti. L' Europa non va forsc debitrice agli Arabi dell' arte

nunierica, dell'industria del vetro, e d'alire maravigliose ed ulili invcnzioni"? (-)

Oui nn nuovo popolo, sfuggito alia distruzionc degli Uniii, ci si preseiUa va-

loroso e inlelligcnte a dettar leggi di civilta ai regni del mondo anlieo eadcnii

solid il j)eso della propria veccliiaja.

(1) II (Idllor Oiild Villiuliiii iiclla sua intcres.santc Mcmoria: Dei mezzi di prcceiiire il ralci-

110, fc, iiisciitii iiel loiiii) IV, I8.'>:i, <lol Ciomalc dell'l. U. Istilulo, dimoslro con niollc ospe-

riciizc rclllcniia del liiino lulla dislriizioiic di'i paiassili del baeo da sola.

(2) (i. I.. 11. Divscli. .illyeDieinc Weltgeschichte. Weimar, 1824.
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Vcnczia, rcgina de'niaii, ncH'SlO sliini^e relazioni col Greco Impcro. c la sola

«• per cssa arijoiiiciilo di liicioso coinnici-cio. Kra ancora cosi in pnv.zo la sola in

queslo tempo, cliu Carlo Ma'^iio no porlava solo nna fascia chc gli succingova la

vcsle.

Pill chc la collnra del baco, si diffuse per I'Europa la manifatlura della sott*

die provoniva per la \ia di Haijdad.

II prinio ijelso ciie si pianlasso noiriuiropa centralc pare quello clio nel 988

il conte Palalino Hermann jiose, con tiilto Ic oticheUe di cortc, nel giardino

deU'Abazia di Braunweilcr neU'occasionc del suo matiimonio con Matildc so-

roUa (loir imporatoro Ollone 111 (').

A (inest'opoca cominoia la seta ad abbondarc alcun poco e nc abbiamo una

piova in ([luinto ci narra Anna Comnono die suo fratello Alcssio, in una batta-

j^lia die die a-jli Soili nol lOnri, diode a'snoi armati, in difetto di ferro, olmi o lo-

ridio di sola del colore di quoslo metallo. Ma tultavia, so si occotluino la Spagna

e il Porloi^allo, tra le altre nazioni d'Europa e ancora sconosciulo tutto quanto

rigiiarda la coltura del baco e I'industria di cui e fonte il suo prodolto.

(1 lOI-M .'il.) — L' Italia nostra dovcva ad una guerra andar dobitrice della

niiova arte. Ruggoro II re di Sicilia mosse guerra alia Grccia chc vinse e de-

solo col ferro c col fuoco. Molti de' suoi abitanti furono fatti prigioni e condoiti

suUa trinacria terra. Parecdii di quei prigionieri crano sul patrio suolo coltiva-

lori di bnclii , od aMiteno dolle nova, no continuarono rallevamento anche in

Sicilia, favoiili dallo stesso re, ciic chiamo a tal uopo altri operai dalla Grccia.

Da quell' isola, passando lo strctto, la novella industria si fisso nelle Calabrie,,

ovo il ciolo mite c propizio favori le piii belle coltivazioni ; e quell' cstremo

lembo d' Italia, come prima era stato sorgente di civilla, divcnnc il punto di

parlonza dolla piii bella tra le induslric , fonte incsauribile di ricchczza alle

popolazioni ilalianc c dell'Ruropa meridionals.

La diffusiono di cpiesta coltura ando lonta , c per molto tempo il Sottentrione

meravigliava nel vedore stoffc di seta. Cosi destarono rumorc in Ingliilterra lo

stoffe soricho cbe ebbc Enrico II (1180).

Nel 1200 il duca Leopoldo die privilogi a Vienna , che fece ccntro del

commcrcio, priTuipalmonIo sorico, tra il INord e il Sud doll' Eiiropa.

Intorno (pioll' cpoca ( 1203-1201) il vccchio Dandolo, fatic sventolarc sulle

mnra di Costantinopoli le vencte bandierc, ne conduceva in patria persone ad-

destrato nclla serica coltura, che comincio a svilupparsi nel territorio della for-

midabilc ropubblica.

Kacconlano lo slorie die Enrico III, como segno di vera munificenza rcale,

(i) Galcnius. De magnilitiUne. Colonia, pag. 389.
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ncl malrinionlo di sua sorclla col re di Scozia (1251) fecc comparire vcstili di

sela niolli cavalieri.

Cio chc poc'aiizi dissi di Vcnczia ora dovrei dire di Gcnova, la cui possanza

ed il cui commcrcio locc6 Tapicc suo quando si rinnovo 1' Impero Greco (12CI),

(• quando aucora, eresciula rindolenza e I'inorzia degli opulciili al)ilatori di Co-

slauliiiopoli, il greco conuiiercio cadde iu gran parlc ncUc mani de' G('no\ csi

.

chc padroni anciic di KaiTa c dominatori del Mar Nero, Iracvano per esse Ic

nicrcaiizic dall' India.

(i;U)(i.) INcir Italia Supcriorc, Modcna fu tra le cilta chc si distinscro nclla

coltura del haco, c Ic sue linanze ne risentirono subito i hcnefici inllussi. Ma

Iu breve questo fiorire ; chc Fircnze le sorse a lato e assorbi nel suo ingigan-

lire il benesscre delle citta vicinc. Migliaja di operai nulriva Fircnze nclle pro-

pric mura intent i al lavoro dcUa seta.

Ncl i:{00 venue alia luce la prima operetta sul baco da seta. Egli c appunlo

intorno agli seritti di quest' epoca die traltarono di esse che io mi occupcro

ora di prcfercnza alio scopo di definirc come e quando si fissarono Ic prime

idee |)rccise intorno alia sua educazionc. -— E questo un pocmctto sul bomb ice.

inlitolato Tcsorn de' ru^lici, avenlc per autore un Boualido Paganino, il quale

Io scrisse in dialctto bolognesc.

iNcl nord d'liiu'opa la seta era ancora assai pregiata, e troviamo chc Carlo \ I

di Francia, per far pompa di ricchczza, stava vcslito d'un giuslacuore tli vclluto

anche iu estate (1422), e che Carlo VII cntro in Rouen (1449) con un cappello

di feltro guernito di vclluto, cappello ritenuto pel piii costoso chc allora si tro-

vasse tra i rcgali abliigliamcuti. Iu Ingbiltcrra a ([uell' epoca cominciarono pa-

recchie donue e fanciulle ad occuparsi di lilar seta.

Mentre in Germania si proibiva vestir seta come cosa di troppo lusso, in

Ingbiltcrra nel 1482 si coniinciava a fabbricare nastri colle sete greggie provc-

m'enli d' Italia; seta la cui copia ando sempre crescendo, siccome Io dimostrano

le slatisliche commerciali genovcsi alia line del W secolo.

Nel 1440 sotto il regno di Carlo Mil alcuni nobili Francesi, che avcvano conlri-

buito allapresadiNapoli, pare che trasportasscro nclDellinato i primi gclsi. Ouesto

I'alto c ripetuto in moltc slorie, ma assai sospelto di verila, pcrche Carlo Mil in

qucU'auno non era ancor nalo (questo re vide la luce ncl 1470), e lanto piu pcrche

qucsti cavalieri avrebbcro trasportato non semi di gelso od uova di bachi, ma
geisi e bachi attraverso un viaggio che allora doveva essere non poco lungo (•).

(1) Gasparin. Eisai siir I'hisloire de I'iiilioiliiction du rer-a-soie en Europe, el memoire siir

les mmjeiis de determiner la limite de hi culture dii miirier, el de I'e'diicalion des vers-a-soie.

I'luis, 1841.

Vol. VI. 3
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Aiulif sill |)riiiii|)io del sccolo \VI Ic sloffe soriclie orano importatc ncl nord

tl'Europa, t'tl Kiiiiio II, Anit-o Mil etl lidoaiilo lY I'accvaiio veiiin; dalla Spa-

i;na lo loro calzc di seta.

SoUo il ri'j;iu» di Lui|j;i M (1461-83) o di I'raiicosco I (1515-47) lurono

i-liiamali in l-'iaiicia molli opciai dclle fabliriihc di seta ilaliane; i (|uali pero

noil \i lavoraroiu) I'lic sole piovoiiii'iiti d' Italia o di Spajjna.

I'Vaiii'i'Sto I I! r aiUecossorc suo Luigi \ll (14!)8-151f>) fuioiio tia i re di

IVaiicia (|uolli clic piu si occuparono per s\ilupparc rindiistria scrica iiel loro

icijiu).

rrallaiilo in Italia, (^lic ii;li altri paesi avcva pvccorso ncl coltivare il haco c

i;ii altri lutti dovova precodcic iii'l dellariu' Ic iioiine, coinparvc nn'allra pro-

du/.iono snl boinbiee.

Ncrso il l"iOO In pnliblicalo un pocmetto inlilolato lionibyx da Aloisio Laz-

/.airlli , ])oi'm('lto clio ii\idc la luce ncl 1518 a Basilea c ncl 1705 a Jcsi. In

fsso coniinci.insi a distini^nci'c niolte varicla di baciii

:

Snnt (jui albnm, snnl tpii croccnni, sunt (piicpic rubcnleni

Snb\ iridem quidani contoxtanl staininc tclani

" Subviridis color aul alias laudatur in illis. »

-Ncir Italia la coltnra dclla s(^ta progrcdiva assai , ma scniiva , conic lultc Ic

MIC iiislitn/ioni , Ic allcinali\(' dcllc sorii polilichc cite la slraziavano. Le intestine

discoidie produccvano ad oi^ni monienlo cniigrazioni del par'.ito ^ into die nel-

I'esilio portava rindustria dcllc propiie mani. Francesco 1 si valse niollissimo

di COS! infelici condizioni dclla nostra terra onde trasportarc in Francia la fab-

bricazionc dcllc scriche stoH'c die i Milanesi nel 1S21, i Fiorentini e i Liicchesi

iiel |.;:!(> a\cvano fatlo liorirc nel proprio pacsc. Lione prinicirgio tra Ic citta

nellc ipiali venni'io slabilite lali fabbriclie.

Mel 1510 Gustolo da Spolelo pnbblico un prezioso scrittoDe Sere senile se-

tivoDiis auiiiialiliu!^, elie ^cnne reimprcsso Ire anni dopo ; c nel 1527 (jcrolanm

Vida jiubblicava in Roma il lainoso pocmetto inlitolato De Boiiibijve, modello tli

squisili versi c rieco di preeetti ntilissimi ncll' educazionc del baeo da seta.

Nulla di pin grazioso c di piii clc2;ante di (|neir armonioso metro con cui il

iamoso \ escovo d'Alba, cmnlo di \ irgilio, canta le glorie e i palimcnii del mi-

rabile insello. I.'illustre prelato Orcmoncsc si moslra dotato d'lmo spiiito d'os-

servazione iion Cdiininc, c d'aninio ad iin tempo delicalo e scnsibile allc snblinii

bcllczze dclla iiatnia.

Fsso ragiona del baco con lenerczza , e \i seorge le traece incanecllabili

dclla divina intelligcnza , chc Inlto accoida cd armonizza , c die spiego pari
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sapionzii hiiilo lu-lla crcnzionc dil iniilo iiisctto, (jiiaiito dcircsserc II |)iu

poifcdo (lie tidio (li raijioiio c di parola. Ksso <'oncc(li' al l)ac() c ciioir c

sciiliiiK'iili ('111' Id iii)l)iiilaji() c lo i'aniiii aiiiarc. 1'^ uii (li-aiiiiiia i'oiiiiikivoiiIc.

ilirci, (lie Iciiiiiiia coila iiioilo drl protagoiiisla , la ciii \ila, pci' (jiiaiiUi l)ic\c

! raccliiusa iicl volgi're di poflii ijiorni, dcsla il niassiino iiitcrcssc (').

Ill i|ii(>sli siKii caiili il pocia rioii disccndp a iiiolli dfllagli , ma lut(a\ia

da liilli i |)i('(('lli lU'ci'ssarii per la huona colli\azioiie dol Inwo c quali iiii-

i^lioii noil sc III- potrcbbero loniirc oiijijidi. Esso ci insc!j,iia flic le l)i!Ji;alta)c

siciio hcii dilVsL', c-on iiuiri di i'rosi-o ri|)iiliti ; ci ciiiiiiicia i iii'iiiici dci liaclii

o il iiiodo di luro distriizioiie; la (piietc did luoj^o', i pasti ben irsiolali, t-

la pulizia soiio coiiliiiiianicnto da liii raccoinaiulati. Tiillo ([j.ianlo poi liiinarda

raiiiiiiali'lto, essendo allrcsi la pailc pii'i j)ootica dell' argoiiiLMilii, \i lro\a

largo posto: c la iiascita e la inula didla pcllc, clii- e un vero liniiovcllamciilo

<ii tullo riiidividuo, una lipelizionc di-Ua giovonlii (i/ao dei Cliincsi), c la

lilatuni did bozzolo e I'liscita dciriiisi'Uo peiii'tio, soiio altrcllanli' bellissiiiic

dcscrizioiii , ovc il pocta sfoggia la sua polciiza didascalica. Einiilo di \irgilio.

(' a liii \ ii'iiio si iiidla si'i-ra de' pocli , coiiu' iicI luogo o\ o sorli i natali : oiidi-

d('l \ ilia il Pope surisse

:

« Crciuoiia now shall cmt boasl the iiaiiii'

» As next in place lo Maulua, ne\t in fame.

e lAiioslo: < IJ'alta I'acondia inesauribil vena »

.

Per dare un'idea a' iiiiei letlori del potentc ingegno delNida, eilero soli due

liaiiiiiii'iili elie, a niio credere, sono i miglioii. Eeco come descrive lo svolgersi

dellinsetlo dall' uo\o:

- Ouo foveas autein paclo? iiios ipse foxendi

" Ilaud siniplev: sunt qux ealido sub sole relinquunt

» Ova, iccens donee foetus in luniinis auras

» Prodieril. Tu conde sinu velamine tecta;

» IVcc puileat roseas inter fo\isse papillas.

" Si le langit hones, et flavi gloria liii.

>• Cuinipie dies, allerque dies processerit, ecce!

- Cerncre ciil formis animantia fcrvere niiris. »

(I) Andic i Cjiiiiosi diii^oiio pamlo ;il liaro, ogRollo di lantr ciiir, o lo dicoiii) di di\iii:i (jii-

);iiic |KT lanii prcgi. Iia gll idli'i poi- nucllo di sl;\r sniipre .il incilcsiino (mjsIo!
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Kil i sf-iiu'iili soiio i bi'llissiini versi de'quali si servi il Vida per tracciare le

inclumorfosi ilolla crisaliilo in insotlo pcrfcllo.

. iNoiiiU' \ ides, ciim oar(cril)iis cxirc reclusis

-> Instant ardontcs, qnanla iiitanlnr opiini vi?

• Clausii olistat donins, i-t lili dcnsissinius ordo

. Nee Mioia, nee lequies, vesliganl onniia circum,

• K\pl()rant(|ne adilns omnes, si qna polis extra

• Ilunipere et optatw rnrstnn se reddere luei.

• Ecce auteiu iit rostro foUem terebravit acuto

» Protiiuis crunipil (visa mirabilc inonslrum)

Alitis in parv.r bonibyx eoUeeta figuram,

• lit nova se reruni faeies niiranlibus oflert.

• iNam qua; longa fuit tinea olim , fit levis alis

• Papilio, tinea! pallcnles eoneolor arlus.

Ergo carccribus cum rupit midta viani vis,

» Et sese cTcis populi eripuere tenebris

' Aligcri, atquc iterum lucis vcnere sub auras

,

• H«rcnt atloniti rerum novitatc, neque audent

Remigio alarum se aperto credere ecelo:

• Dissimilcsque sui taeile nova corpora sccum

' Mirari, forma nee sese agnoscere in ilia.

- Coriuia mirantur fronli, mirantur et alas,

Et vires nil supra audent tentare priores

- Diffisi, memoresquc sui: scd turn neque gustanl

• Pabula, ncc vitK quccrunt alinienta prioris. »

Sc non che non scmpre pote il Vida essere superiorc al tempo in cui viveva,

r talvolta cadde in aleune inesaltezze c in qualche errore da attribuirsi piii al-

I'epoca in cui serisse che a lui stesso ; inesaltezze ncllc (piali ora sarebbc im-

possibile caderc. — Oiiando viveva il Vida non era ancor sorto ([ucl gran lumc del

Redi die tante tenebre doveva dissipare e specialmentc nell'oscuro tema della

i^enerazione degli animali. E appunto in tale argomento che il ^ida ci spaccia

mi grossolano errore che a lutta prima io ritcuni riportato come opinione dei

pill di qucU'epoca c non dell'autore. — Egli ci dice che se la semente venisse

a mancare , noi potremmo procurarci nuovi bachi dalle viscere putrcfatte d'un

vilello . eni si fosse dato per unico pasto delle foglie del gclso. — Ecco con

quali seducenti versi tale fa\ola ('• raeeonlala:

« Ouod si spcs generis defecerit omnis ubique

» Semiiiaquc arucrinl Jovis implacabilis ira.
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'• Siciil iij)t's, Ifiicri reparaiUur cocdc juvencu

>• Ilic super acccilit taiitiim labor: aiile jiivcncus

'• IJis clciioscjiic dies, bis deiias([uc ordiiie noctvs

» Graminis arccndus pjistii, proliibendus ab undis.

" Interea in stabulis laiilum illi pingula mori

» Sufticiuiil folia, et lactenti cortice rainos.

• Visicia ubi citsi fuerint liquefacta, videbis

Bombycein fraclis condcnsam crumpere costis,

Alque globos loto tinoarum efTcrvcre tergo,

Kt veluli putres passim concrcscerc fungos. >

11 poeina del Vida el)bc ronore di pareccbie Uaduzioni , di cui, iVa le allrc,

weccnnero due ilaliaiie ed una Francese.

La prima delle italiane 6 quella di Benedetto Del Bene die i"u pubblicala a

\erona nel 1817, 1'allra e di Marco Sandi (Lasteiie Calcidico, tra le sempre lelici

selve dWrcadia), la quale vide la luce in Venezia nel 181C. Finalmente si ha

una (raduzione francese che vcnne fatla, non e mollo, dal sig. Bonafous e

pubblicala a Parigi nel 1844 con pareccbie note. Circa il merito di tali tra-

duzioni iion c qucsto il luogo di parlarnc; diro solo die le traduzioni ilalianc

soiio assai pii'i fedeli e piu capaci di renderc il concetto c le forme del verscg-

giatore latino. La traduzione francese e piii libera e spesso dilavala. 1 lettori

(lotranno forse giudicaine anche loggcndo solo i due framnicnti di traduzioni chc

qui riporlo del brano |mu sopra citato , ovc l' aulore emetic la sua idea suUa

gcnciazione sponlaiiea dei badii.

Ktco come lo traduce il Del Bene;

" Che sc tutla speranza in ogni parte

Manchcra della schiatla, e per disdogno

Deir implacabil Giove inariditi

" Saranno i semi; si rifan, mcttendo,

• Come per I'api, un bue giovanc a morte.

Solo una cura ci si aggiunge: innanzi

Per venti di , venti continue notti

,

Pasccrsi d' erbc e ber acque al giovenco

» Vietar si debbe; nellc sialic inlanto

» Null' altro gli si da che foglie pingui

> Di moro e rami con lattante buccia.

•> Come sia ucciso e i visccri disciolti.

• Sbucar in folia dalle roUe coste



ti MO.NO(iIiAFIA DKL ItOMHICi: DEL GCLSO

- I liltij^olli. (' sii \('(li;ii |)('r liilto

II (liu'so Ixiliciir i hnu-lii u toriiK'

Oua (' la iioiiliando coiuc i;iiasli lunjilii. »

\:t\ il Bdiialous CDlla vcrsioiu' fiaiiccso

:

" l^os l)ii'U\ foiil-ils ju'rir Ics \i\aiilps iiUTVcilles ?

• Ton |)tMi])lt' rciHiilia, foininc iiii cssaini d'abcilli's:

» (ihoisis lint" lii'iiissc, t'litc tli's troiipcaiix ,

• l']l()ii;ii('-la (Ics pivs, ('loignc-la dcs caux.

• l'"l iiiu' iliiraiil \ini;t jours, sous Ic iiisliquc omhrai^c

• l/arliusic (Ic Tliislx' lui ci'dc son IVuillai^o.

- Ouaiul la jciinc \iclinic, olVerte aiix iniinortels

" Auras baigne dc sang li> niarbre dos auli'ls

" De scs llancs di'cliiirs, o prodigc adinirablcl

» Tu \crras nailrc on I'oulo unc Iroupe innoiubrablc

• Do Ic'gcrs verniisscaiix surgissant a la fois

,

•• Comnic Ics champignons sur la mousse di-s i)ois. »

I Siciliaui cd i Mapolelaiii, giii in possesso dell' artt' seriea, lie leniiero se-

gieli i proeessi. Ad oiila di cio Tarle pregcvole si dilluse lapidameiite iiell'Ilalia

Su|)eri()re. e speeialinente nella nostra l^ombaidia. (Jui forse. a favorite appunlo

la |)alria industria, iu proii)ita rimportazinni! delle sclc stranicre sollo pena di

ronlisea; proibizione die veiine imposta da Francesco 1." Sforza (1460), da

(ialeazzo Maria Sforza (1471), da Luigi \1I lie di Francia (14!)9) e da

l-erranle Goiizaga (lo53) (').

A quest' epoca si trova il baco coltivato e iu Tosoana e in Piemonte, nel Mo-

denese e nel Veiieto, dai (]uali pacsi parliva il prodotto per la Franeia e spe-

eialmenle |)er l.ione, dove 1' industria serica aveva gia accumulato 30,000 ope-

rai. \n\ersa iu ipiel tempo era mela di niolto conmiercio d'espoitazionc, meulre

poi dava in caiubio alle uoslre citta i prodotii delle sue navigazioni (2). L' 1-

lalia espoiio nel iHOG pel valore di ;5 milioiii in seta. Ma quel benessere iu

passeggcio, e la domiuazione spaguuola do\eva portare i trisli cU'etli della sua

|)oliliea. Le disseusioiii religiose I'ecero s|)atriare luinierose e ricclie famiglie die

ripararono in Ingliillerra. La gueira rovino i floridi stabilimeiili che la pace >i

(1) Biblioteca llaliuiia . ii()\cml)r<! ISiO, pajr. 209.

(4) FmiK-c^i-o (iiiicciardiiii, iJescriziune dei I'nv.si Ilassi. — S. \V. Temples Obxervaliunt oit

the L'nitcil States. — Mogliiis. ec.
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rtvcva erolli unilainciilo uU'inU'lligeuza ed aU'atlivita ilc'Ncerlanilosi, che sollo

il i^ovcriio (lol duca di Parma videro avvicinarsi il iiioincnto della loro coin-

plcla roviua.

Alia nieta del XVl sccolo si iiicomiiicio in Fraiicia la lolliira del i^elso, e

la storia ci conservo iiolizia deile piaiUagioni falte da Tiouchel nel 15G4 presso

iNinics iT!i;iiando Carlo 1\; i ([iiali ])rinii tentalivi prcliidiarono a qiianio fctu-

Oli\ic'i' Do SeiTcs , eiie (pii si |)r('senta come il padi'o dell' agricollura Iraneesi-

e come il giaii benefatloie a eiii si del)l)ono riferire i progress! fatti in quel

paese dairiiiduslria seriea. Ntil 1000 eoniparve I' opera d' Olivier che porta per

lilolo Thvalrt' d'diiricullmr el iiicsnaije ties e/iamps , opera alia quale ebnevo

liilli a rieorrere pel miglioiameiilo deU'agiieollura, di (|ueirai'le eui Eiu-ieo l\

c Sully ben a diritlo altribuivano ogni merito nella felieila e nclla prospeiita

d'uno Slato (').

1580-1610. — EiH'ieo IV era oltiemodo preniuroso dello sviluppo dell' iri-

dusliia seiiea in Franeia, c nel proprio giardino fecc piantaiT il Morns alba.

L^csistenza de' geisi a Fontainebleau data da qucU'epoca. Da quest' istesso tempo

dalaiio i primi niiglioraiiienli portati alle macchine per 1' industria seriea in In-

gliilterra. Lee inveiilo la prima maechiiia per far cal/.e. elie poi stahili, per

la inaggior ricerea che se iie faecva in Franeia , a Rouen solto gli auspieii di

Knrico. Ma il delitto di Ravaillac fe'mutar la sua sorte; Lee si reeo a Wnezia,

poi di nuo\ a Parigi , ove mori nella miscria.

Nelle opere di Olivier Dc Serres si trovano bellissinie norine inlonio la eol-

(ura del baco, e si puo dire che, trannc I'elemento della tenq)cratura (->, tutte

le cireostanze \i sono enumerate necessarie al miglior andamento de' bachi.

Lo sei'itto di 01i\ier De Serres elie parla del baco, come gli allri di queslo

autore, e poco eonosciulo fuori di Franeia. Esso cosliluiscc il lo." eaj)itoio

inlitolato la CueiUetle de la soie par la nourriture des vers qui la font: e fii

poi stampato anehe a parte nel liiOO.Ouesto libro inviato al re fece che Olivier

fosse ehiamalo a Parigi e lasciasse, sebbene a malincuore, il padre siio, mosso

<lal desiderio di pronuiovere il bene del suo paese. Giunto in quella eilla, I'u

lonsigliere al re, e sparse geIsi e bachi dapertutto, anehe nei reali giardini,

persuadendo il governo di far venire d' Italia 14,000 pianlc di gclso e molta

semeiile di quell' albei'o. Dopo di che ed alberi e bachi furono dilTnsi li;i il

( I) .Vlliidi'iulo ill lii'iiossci'i' rlii; rii^^riroltiii'a iiiii) aiivcare alle olas.>i Ic piii liassr ilclla snrirla. (|iiil

i-c aiida\a diriMido, che ogni coiitndiiin pun arfrv otjni di il xitn jmlln ncthi piijnnlln.

{'2) .VH'cpooa d" Olivier iiDii csislcva aiicora il loi'nioiiiotro. II priiiio sliuiiii'iitii ili l:il iialliia (ii

iiiM'iiUilii ilu Dicblicl iiol 1(;:!0 c uiodilicali) da Uoaumiii- iiel 17;!0.
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popolo cosi incitato airallovamonto del prozioso insrlto. Per lal modo Enrieo fV

od Olivier De Serres inerilano d'essere considerati come i fondalori della col-

liira siTJca in Franeia.

Delia quale riiiscita son taiilo pii'i Iteiiciuerili, in (|uanto clie erano e re e ini-

nislro i;randeniente conlrariati da Sully allora onnipolciUe in Franeia , eoiiie lo

slesso Sully cc iie aeceria ('). Delle quali contraricla v. diffieile il darccne ra-

jlione, d(>v<Mi(l(>si quasi esclusivanienle alia seriea coltura il niiiilioramenio ilello

linanze del regno; sicelie nienlrc prima si esporla\ano 4,000,000 di IVanchi

per altrettania seta, in poclii anni tal somma vcniva invcce importala, c sotto

I.uigi \l\ alle fabhriclic di seta, minicrosissimc , doveva il paesc la propria

riccliezza. Seeondo le lavolo slatisliche di Hazzi, chc ora pero sono un poco

\eeeliie. ijiacelie datano dal 18iJG, il giiadagno in Franeia per la produzione

della seta era di 211,500,000 franelii , c per la fabhricazione delle seriche slofTe

81,000.000; quindi il capitalc in eircolazione , di 107,960,000 (2).

In Gerniania solo la line del WI sccolo portcrebbe Ic Iracce di qualchc inlro-

duzione di seriea collura. Maddalena Elisabetla, fiujlia di Gioaebino II, principe

elettore di Brandebourg c vedova del principe Francesco Oltone di Brunswick-

Luneburg, coltivi) i bachi fino al 1593. In allri paesi di Gennania, nelWiir-

tend)erg ed in Sassonia , ne troviamo falta menzione ncl principio del XVII se-

eolo, eon tenlalivi pero ben piu dcboli di qucUi falti da Enrico IV in Franeia.

il quale eolla sua \isila ai serieultori di INanlcs animo grandenientc questo

genere d' industria. Verso il 160't (Meycure-Franrais. Vnr'is, 1603-1604) e il

1606 vi fu la niassima collivazione di gelsi, contandosene in Franeia quattro

inilioui.

1608-1610. — Giaconio I.° in Inghilterra imito Enrico IV, ma con poca

atlivila e poco esito ; nialgrado cio, verso il 1629 crcsciuti gli operai delle varic

induslrie a tanlo da dividersi in corporazioni, noi troviamo che quclli della seta

ne formavano gia una. S' introduceva ncUa pralica 1' uso del termometro , che

doveva avere tanta applicazionc nclla coltura del baco. II gelso era in Inghilterra

in oiioiT. e Shakespeare quando si riliro a Stratford nel Warwick, pianto avanti

la sua easa un Monat ni(jra (3); lo stesso fece Milton.

Mi sia ora concesso di ritornare alia nostra Italia, nell' arte seriea, come in

mollissime altr(>, a lutli niaestra. Qui I'allevamento del baco ando scmpre

(I) Memnires de Maiimilifii cli- Bi-lhiiue Due de Sully. Londi'CS, 17G7.

(S) Lehrhueh de.i Seideiibaues. Miinclicn, lH2(i.

('.!) .\fl 1 709 nil proli- ooiiipcio la casn di Sliiiki'S|)parc od abbaUc il gclso famoso. Nc iiacquc gra\c

rumoro in p»osr; tim-l li'gno divciilo iirt'zioso c I'u gclosameiilc diviso c conscrvato dagli aniini-

ralori del gran Iragicu.
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crescendo confortato ed illuminato Irallo trallo da qualche scritto ad istruzioiio dci

sericulloii. Cilai pari'ccliic opercltc s;ia j)ul)blicalc in Italia, quando piesso lallif

nazioni noii si parlava quasi ancora di baco ; ora ne accennen') alcunc aitrc

sempic piii intcrossanli e die si riferiscono alia fine del XV i secolo od al de-

eoiso del XVII.

iNel l.'JVO compaive un poeniello in vcrsi rimali del marchese Annibale Gua-

seo d'Alessandria, in cui, con eliiarezza piu clie allro, sono esposlc le mas-

sime niii!;li()ri al biion andanicnlo dclla collivazione del baco; cosi il nuniero del

pasti giornalieri viene ricordato dal noslro autore:

..... Tre volte le vivande

» II giorno, come dissi, in lante mense

» Al bonibice copiosc si dispense; •

c la pulizia sempre necessaria:

" . . . . Bisognan nettc e monde

» Al bombice le mense e la Aivanda

» E le stanze e tutl' allro in ogni banda.

Vila nn passo in cui sembra che I' autore accenni al eonlagio del calcino.

« . . . . Pecorella morbosa

» Ila forza di guastar lutto I'ovile

« Per proverbio fondato in vero stile;

» Pero non sara cosa

» Che tanto piii ti faccia venir meno

» II gregge bombiceno

» Che il cadavere in esso, il qual I'anretla

» Di levar, se non vuoi la greggia infetta. »

Dopo questo comparve, non finilo, il pocmetto delta Sereklv, pubblicato da

Tesauro Alessandro nel 1585, che fu reinipresso nel 1777; doveva avere

qualtro eanti, ma ne conta soli due: nel primo di essi si tratta del baco; nel

.secondo, delle malatlie del gelso.

Nel 1G26 si ha lo scritto del Parisani, pubblicato in Bologna, che porta per

titolo: // Daro da seta; il qual libro e rarissimo ; e siccomc a me non fu dalo

di vederlo, cosi non posso che aceennarlo.

Vol. Yl. 4
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Due aiiiii appiesso (10:28), Nozzoliiii pubblico il So//)io <lei Sogni, ovvcro ii

Ventw da scia , lavoro ili poco nu'iilo c rlio non voiliiiiiio si'i;uilo da allro,

piT parlt' (Ii Italiaiii, lino al l(i8U; iiol (lual anno vide la luce in Londia una

disserlazione analoniiea sul baco da seta quanlo nuii celebre c pregevolissima.

II nonio solo del suo aulore basia a farci indovinaic il meiito graiuie di questo

scrillo die e il pin bel inonninento di lina analoniia di (pielT epoca e elie ari-

coia ai noslri giorni desia la nierax iglia per la iinezza e la giuslezza dellc

osservaziuni elic contiene.

lo nti Iratleiio t|iial(lie islantc a dire di esse, come lavoro chc impoila mol-

lissinio al iiiio aii;oinenlo , avendo tialtalo del baco solo dal lato scientilleo, e

come tpicllo eiii tpiesle niie osser\azioni senono di eoniplemcnto.

La disseitazione di Marcello Malpiglii, Z)e Boiiibycc, si pubblico per la prima

volla a Londia Ci e coniparvc solto forma di lellera dirclta a qnclla Sociela

reale, di cui 1' illustre anatomico bologncse faccva splcndida parle. Ouesta lel-

lera, edila da Scolt e Wcis, si componc di 44 pagine in Ibglio, accompagnate

da 1:J la vole ineisc, elie pur Iroppo a lorto 1' editorc dice elegantissimc.

L merito de" |)olenli ingegui di superarc ogni diflicolla die il seeolo, cui

prccorrono, loro opjione, e di portare la luce dclla verila ovun(jue essi recano

il loro sgnardo indagalore; luce chc spesso resta muta ai contemporanei rav-

volti in folic Icnebre, luce die non sfavilla die ai posteri, i quali solo sono in

grado di giudicare degli avi e di riconoscerne cd esaUarne il gcnio.

Ad oula dei pochi mezzi die possedeva Malpiglii a condurrc le sue anatomiche

ricerchc, otlennc risullali prodigiosi c vide pin egli cogli occhi armali d'unasem-

plice Icnte, die niolli altri chc vennero dopo quantunquc in possesso di lutli i

niezzi die le scienzc fisichc perfezionate oilrirono in seguito. Nella sua lellera

J)e liomhiiec descrive egregiamenle il baco ne' ^ arii suoi sladii , c molle dclle

maggiori linezze anatomiche non sfnggirono a ({ucU' ocdiio indagalore , men-

Ire d' allre non pole, per cosi csprimermi, chc conoscernc il limitare. Par-

lando egli della inula, sehbenc non abbia potulo rilevare inleramenle Tcspulsione

di lulta la meinbiana iulerna dclle liadiee chc escono dalle vecchie sligme, pure

ncccnna alle due lince die la spoglia abbandonala inoslra ai lati: deductis per

Intera niipix (/iiihiaiddin ([iiris lineas. Esso cerlamenle poi vide di piii di ([uanio

le lavole die accompagnano la sua cpislola polrebbero far credere. Le figure

sono indegne dell' opera chc corredano e insufficienli a dare un' idea di

(1) Alartclli Maljiigliii Pliil. cl Mcil. notion. Dis.icrtdlin Epi.itolicii ile liniiihuce . SociiMiUi Ucgioc

l.imtliiii ml sriciilinni nnlurnlcni promo\(Mul;\m in-itimta', iliraln.— I.oiidiiii. I08(i. in I'ol.. cuiii .\ll

inbulU.
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(|ii;inlo I'aiiloic ospoiic lul loslo. E qucsto ci fa ineravii;lia , in (jiianto die a

(]iii'irc|i()ca il Itiiliiio I'la cMpace di piii fiiii(i lasoii, come lo diniostiain) parcc-

clii lihri |)iil)l)licali aiiclie piima d allora. i\Ji>ltt' (picslioni aiialoniiclie iioii locca

<) laseia iiidecisc ; eosi, per cseinpio, cgli dnbita ancora della proscnza dcjili

ocelli nolle larve del bonibice: <jlohuH (iiiidum, xiDiwro sex , diuphnni iirDlubc-

raiiles, ijui oculi ceiispnliir; esso non penetro nella slrudura iiiliina dci tessuli,

ci6 die non poteva co' suoi inezzi; iie conobbe iiilero il sisteiiia iiervoso, die

quasi ancora ai di nostri pare volersi sottrarre alle piu delicate indaj^ini; ne altri

apparati oiij;aniei biillarono a liii di Intlo lo splendoie ddia loro \ erila e bcllezza.

Anclie la iisiolosiia i'ece piO!2;iessi coll' opera del Maljiiiihi, il quale coll' ungere

le stigme ed osservare gli etlelli di tale unzionc, dedussc la funzione respira-

toria delle Irachee. Pertanto anche colic acccnnate mancanze, rcsteraiino le ri-

ccrche del Malpiglii come un modello di osservazionc, c dureranno ad elerno

onorc suo e della n;izione die seppc produrre tal genio, al cui lunie ancli<'

I'allre do\cllero altingere i principii della verita. Per questo niio lavoro poi

inoUo giovaronini le scopcrtc dcU' insiguc Bolognese che illusli o 1' argomenlo di

tanli stiidii e di laiile speranze.

E pure la piibblieazione di Malpiglii fu la senieiile della parabola; essa riiiiase

sprecata c infecouda , ed abbisoguo attendere molli anni dopo la di lui niorte per

\e(leie riprese le sue osservazioni ed approfondito lo studio dell'organisnio del

hmnbice. I^' ainor(? a (|uesto argomento soi'geva in proporzione del favore die la

eollivazione del baco gode\a dal lato imlnslriale; col retrogradare della se-

ricacollura, andic gli stiidii puraniente scientific! dellinselto languirono tolal-

niente (').

Ill Francia la revoca falla da Luigi XIV nel 1G83 del celebre cditto di Nantes,

gia soltoserillo da I'jirieo 1\ lino dal 1308 in favore dei proteslanii, rovino non

poco I'induslria della seta, esercitata per la massima parte dai protcstanli stcssi,

le cui fauiiglic, obbligatc a spatriarc, rccarono in Olanda, nella Danimarca, in

Ingliilterra, in Geiiuauia, in Isvizzera il bencficio della loro vita operosa (-).

Anche 1' arte del tessere la seta a quest' epoea pare si s\ iluppassc in lla-

(1) Dilolini (li 111)11 |i(ilfr ritare (|Ii;iIiIm' liiiiliizioiie , rcsa pubblica colic slampc. tlcUa Disscrla-

zioiio del i^i'aiulc Mal|ii^lii. .\c coiiosco una iiicilita condulla ooa cosciciiza dal prol'. Francesco Kc-

gonali, la iiiialc c a dcsidcraisi die sia falta di pulililica raglnnc. Coji la cognlzione del lavoro

deirillusli'c llaliano saiclibe almeno Ira noi pii'i diirnsa.

(2) Qiiesli nlngs^itl Irancesi si slabilirnno spccialmentc nel lirandeburgo, ove. ti'ovarono giaiide

uecoglicnzn c do\ e furoiio rilonuti conic i padri dcIl' indiistria prussiana. N'cdi Aneillon : Ilisloire rfe

ri-laliliasemeitt (Ic.i nfiKjicn franrais. Ik'rlin, IfiOO. —Ei-maim el Ucclain: Mnnoires pour servir

« riiistoiit: des irfuijU's franciiis. 13ci'Iin. 1782-1800.
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lia. nclla (iiial' arte Gfiiova piesi- 1' ini/.ialiva; o li^ setv damascalc , la cui

iiivenzionc alcuni allribiiiscono ai IJabiloncsi, allii agli altilanli di IJamasco,

fiirono prodoltc |)i'r la prima volta in Kurdjta da;;!! Ilaliani e dai^ii Olandcsi.

lit' sociola I'omiiicianiiio a i'oiinarsi; il poloiile iiic/.zo dcU" associazioiic, me-

diaiilo il (pialo s'nniva ad iinpiese iiiaccessibili all' iiulividuo isolalo, coiniiicio

ad csscre riconosciuto necessario per lo sviluppo deU'induslria della seta, e in

(iiM-inania sorscro sociola a (piosto scopo.

L'iiiipcratoir l.copoido 1 favori ne'suoi Slali quest' induslria, ed il suo nii-

iiistio Ziiizeiidoiir pultblieava uii'Islruzione per la coltma c rallevaiiiento de'

gelsi e de'haclii (').

In Fraiu'ia le piantau;ioni dc' gelsi, sospcse sollo Luigi XtV , i'urono liprese

sotio Liiiiii \\ f spiiile alliesl nel nord del regno. INegli anni 1709 e 1739

peiirono |)el freddo su quasi tutta I'estcnsione della Francia tutti gli oliveti e i

vigneli; i gelsi inveee vi rcsistettero : fatlo clie si osservo anclie nel mczzodi

della Svezia nello stesso anno 1739. II gelso piospeio nc'dintorni di Slocolmu

e giunse lino al i)9° giado di lalitudine nord, con una media lempeialura di fi

gradi. II freddo del 1739 fu il massimo di quel secolo ed il gelso lo supero.

Conlemporaneamente a (lueU'epoca in molti paesi furono distrutte le t'abbriche

di sela . come a iNorind)erga nel 1CG4, a Colonia nel 1C7G, ad Aniburgo ed in

Ingliiilerra.

Pei felici tenlalivi di Colbeit venne nieno in Italia il commercio della sela,

eonie gia prima era seemato nclla China c ncll' India. La peste discrlo Avi-

gnonc nel I7:>() c Lionc ne ebbe eonsiderevole vantaggio.

Mel 17il il prof. Miquellel fondo a Stuttgart una societa per la eoltura della

snta, e lo stesso fece I'Olandese Uigal nel 1735 nel Wiirtemberg, approfillando

del I'avore aecordalogli dal prineipe Carlo Eugenio ehe lo soccorse non poco.

Ijna lal soeicla aveva di mira la fabbricazione e la manil'allura della seta, scopo

(lie per iniperizia non valse a raggiungere, e la societa cesso nel 1749, eon

iscredilo di quell' arte che si era proposta di far risorgere.

.Nel I7.j| una seeonda soeiela venue in quel paesc costituita, la quale pero,

siceome atlese di preftnenza alia fabbricazione delle stoll'e, senza oeeuparsi anclic

con fervorc della produzione della sela mediante la eoltura del baco, dovette lasciar

perire le fabbriclie slesse cbe aveva impiantale (17G1'). In qnei tempi di poca

connniicazione tra paese c paesc non potevano, come al giorno d'oggi, le due

Industrie rimanere separate.

(I) AnlcKung zur und P/lege der Maulbeerbiiumt: und der Seidenratipe7i.
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In Prussia sotto ["'cclciico i (1700) fu la qiiestione soUoposla al giudizio del-

rAccadcniia di lieilino, la (jiiale avesse a pionunciarc sc coincniva al Governo

I'occuparsi di'lla coltura dclla seta; dessa (I709j dicliiaro ulili Ic piantagioni

«lel gelso pel sclilicio, ]>ianlagioiu die furono poi eseguilc e per cui Federico

Guglieliiio I fit salulalo conw il fondaloro dcirarte scriea lie' suoi Stali.

Dal IG82 al 172") 1' iiidustria serica iienelro aiiciii- nella Kussia. Pielro il

Grande fu ansioso di vedere ne' proprii duniinii iiilrodursi (piost'arle e di ve-

dervi piaiitati i gclsi, i (jiiali \i prosperarono fino oltre il 34° grado di latiludinc

nord.

iNel I7:]i Irovasi la prima iiitrodiizionc a Glascow deirarle di lessere nastri,

e 13 anni piii tardi si vide in Francia sorgcrc il primo telajo a niaccliina per

opera di \aucansoii chc con felice esito s'occupo dclla tessitura della seta.

lu i|U('sta nicdesiina epoca (1733) cbbc principio in Francia la nianifallura

delle caize, c prccisainente a Ganges nelle Cevcnnes; calzc die godeltero di

linonianza e die erano conosciutc sotto il noine di calze di Guiujcs, le quali

come vcnisscro fatle cc lo descrive Reynaud.

iNel 1749 vedianio due Ilaliani, Cremeri e Locatelli, introdurrc la serica col-

tura in Boemia c pianlar gclsi nci contonii di Praga.

Ad onta di lutli qucsli Icntalivi la coltivazionc del baco da seta riinaneva

cnlro limili assai rislrclti, conic si puo vedere dalla produzionc serica chc

avevasi allora nci varii paesi. lo qui potrci tencr dietro passo passo alio svi-

luppo di (picsl'induslria, sc un talc argonienio tiitt' affalto spcciale alia coltura

della seta non mi allontanassc di troppo dal tenia di questo mio lavoro, c sc

noil fossi giiinlo ad un' epoca die riciiiaiiia in paiiicolar niodo rallenzione del

letlorc, come c (|uclla segiiala dalle pubblicazioni di Boissicr de Sauvagc.

INel 1763 coniparvcro infatti le Memoires esliinvs sur I'educalion das vcrs-a-

$oie (3 vol. in 8."), in cui abbondano ollimi piccctti per la coltivazionc dei bachi,

c vi sono prcsciiiti c il mulaiiu'iUo dell' aria c la tcmperalura clevata cd unifor-

me, la quale attiva ed abbrevia la v ila dclle lars e , cd altre norine die la pratica

poslcriore consacro conic otlime. L' autore cila favorevoli risultati otleiiuti con

un calore di i8 a 30 gradi reanmuriani; ma riticne die una lempcratura di •20

gradi e la migliorc; ndla pluralita dc'casi; ricoiiosce la nccessita d* un abbon-

daiilc pasto da (larsi |)cr la prima clii ogiii due ore, cd in clii piii avanzata

alineno sci volte nelle ^4 ore; cgli conosce gia die la quantita del cibo devc

csscrc in relazioiic colla tcmperatura, c insegna a sminuzzar le foglie per di-

ininuirnc il consumo ed a costruirc Ic siepi per facililare allc lafve la fabbri-

cazione del bozzolo.

Le Memorie di Boissicr furono accolte con entusiasmo, e molle dclle pratidic
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i-lic \i si iiisoguaiio, ailollali' e scguilo: sicrlic dossc Ibriuai-ono opoca nclla

sloiia (Iclla scrica indiistria.

Bnmi I'lTc ncl I7."i"> cstt'si" piantaiiioni di jii'Isi da ciii rilraova abbonilaiile

rarrnlla, aMMulo iiilnxlolto la jjiatica di lasciar riposarc tralto Iratlo il prczioso

all)oro, il ipialo ncl 1770 fu trasportato anche iiel nord del INuovo Mondo per

opera di Franklin, ovc avirhbc prosfo piospcrato sc la guerra dell' Indipcndcnza

lion avcsso rivollo a Inlt'alira nit'la I'atlivila di (]ucl xerginc pacso.

Vn ill (|Ufsl'('poca ciii' i tlinloiiii diMilano si riconobhoro conic favorcvoli assai

alio sviluppo del gelso. Alcnni albcrclli stati pianlati non piu grossi d'una penna

da scrivere, e clic aU'ota di 9 aniii avcvano dale nel 1770 libbre 60 di foglia,

nel 1781 nc dicdcro i>2").

In Ingiiilleira fu grandenicntc utile alia coltivazione del baco la Socie/ij for

the Encouragement da cui si videro prcmiatc cd Anna Williams ed Enrichetta

Tlunlos |)pi- Ic cure prcslale per lo sviluppo di quesl'induslria. La prima tenlo

anche di nuliirc le giovani larve coUe foglic e coi tiori dcUe Priinole {Primula

veris. P.clalior, P. vulgaris) ed allri vegelabili. La seconda ne nutri con insalata,

ed ottcnne dei bozzoli prodigiosi per volume : lento pure le foglie di noci , di

castano, di liglio. di cavoli, le (jnali nltime furono Ic preferile. Lo scrillo pubbli-

calo dalla signora Tliodes liarham e fra i migliori che useirono al suo tempo.

Verso la fine del secolo decimoltavo trovasi aumentalo il prodolto della sela

ed il numero ilegli opificii: c la sola fabbiiea di Lione, gia cclebrc in quell' e-

poca, faeeva eircolaie per piu di 10 milioni di francbi , due dc'quali vcnivano as-

soibiti tlallo slipeiulio degli operai. Crescendo quest! in numero c quindi in

bisogni, erano minacciati di rimaner privi di quanto e piu necessario alia vita

appena che diminuissc qualche poco 1' industria scrica o per improvvise circo-

stanze , o per lo sviluppo di talc industria in allri pacsi. 3Ieyer nelle sue Mc-

inoiie siilla nianiraltura di Lione ne fa una aflliggentc piltura. Venne il 1788

e cominciarono i guai; 2,500 operai furono lasciati senza pane, e mcntre Lione

nel 1786 contava ITi.OOO opificii, ncl 1789 li vedeva ridotti a circa 7,500.

.Nei varii Stati di Germania si rinnovarono i tentativi di un maggiore sviluppo

dell* industria serica. ma con poco buon esito, di che abbiamo, tra gli altri, un

esempio non dulibio ncl Wiirtemberg. II quale fallito successo si dcvc per

molta parte all'igiKU'anza in cui si era cola dei buoni mclodi di allevamcnto e

tlelic |)raliiiii' suggciite da Boissicr.

In Italia la cosa progrediva piu rcgolarmenlc e meno vi si risenlirono gli el-

fetli degli cvenii polilici, come che piu radicala 1' arte di collivare il baco, e

i biioni precclti di essa piu elTicacemenle pcnetrassero in mentc agli uomini

lii'ila campagna. Tralto Irallo nuove pnbblicazioni vcnivano a rannnentare le

utili pratiche e ad addilarc le migliori \ ic da scguirsi.
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Che se noi, aviiiili di loccarc i progress! latti iid corrcnle sccolo intorno al

haco eel alia sua eollivazioiic , gelli.niio iiiio sgiiardo siillc sue \ic('iKl(! nci se-

eoli aiileciHlenli, restiamo iiiaraviu;liali ik'lla Iriilczza e ilclle dit'lieolta die ebbe

a supcrarc qucsla coltura a\ aiili di itiimt^crc al piiiilo cui pervciine iiel jtriiicipio

del 1800. Molli sccoli scorsero prima che venisse Irasporlala in Europa, sei avanti

<Ii(! peiictrassc in Italia e in Sicilia; piii lardi ancora si fccc slrada in Tranfia

(' in Gennania, ove j)iu voile fu in onore ed in avvilinienlo, |)er cui la colUna

slessa non vi pole proi^redire gran falto.

Luigi \VI fece venire fresca scmenlc da Sinaraca (paese della China) e la

foic dislribnire ha i migliori sericultori della Provenza, del Delfinato c della

l^inguadoca.

Durante il parossisnio rivoliizionario in Francia videro la luce le leggi le piii

contraddiltorie relative alia coltivazione del baco, la quale prolctla da alcime, fu

annienlala da allrc che dichiararono ncfando lusso il veslir seta cd ordinarono

I'esliipa/.ione dci gclseli.

Lionc, che sul principio voile opporsi al moviincnlo rivoluzionario, vide bom-

bardare i proprii opilicii e dislrulta la sua induslria , che fiorix a fraltanto in

l\ussia e in Livonia.

INel 1792 Iroviamo fatta mcnzione, per la prima volta, della lilatura del boz-

/olo mediante I'acfjua fiedda, cscgnila presso Manlova dietro i suggerimenli del

canonico Castelii.

Frallanlo che in (jcrinania coniiacia\auo a vcdere la luce alcuni scritli re-

lativi alia collivazione del baco, Ira cui quelli di Sporer, di Herzer, di INicolai

e d'aliri, in Ilalia, e precisanienle in Wilano, usciva per le stampe I' opera di

Abale Anionio che porla |)er lilolo V Eilnrazionp dci Birjatli (180^), nclla quale

I'aulore da una gian copia di ulili cognizioni intorno al modo di rcgolarc la

preziosa larva segucndola j)er tulle le fasi che subisce. Questo libro dell'Abate

la certamcnle epoca nclla storia della sericoUura , c tanlo piu mi corrc 1' ob-

bligo di additarlo all' allenzione de' niici Ictlori in qtinnlo cbc dcsso e ancor

poco conosciulo c nun e Icnulo in (jucl picgio che a buon dirillo si merila.

Nel medesimo teni|)o non posso dissinudare che alcuni crrori ^i si Irovano, ora

lacilmente repeiibili col progresso che fcce la scienza.

Forsc in ncssun' allr' opera . come in (]uesla, e lanto bene dcscrilto il i'e-

nomeno fisiologico del baco : e ccrlamcntc ad occliio non arnialo di Icnlc nulla

di piu poteva nioslrarsi di quanlo scorsc 1' Abale. Accennero inoltre che vi si

Iratla dclle varie malaltie del baco; che a carle 171 ])arIandovisi del calcino.

ammette il baco sano e maturo acido c specialincnle nellc evacuazioni die pre-

cedono la salila al bosco; il che faccio ossei-vare pcrch6 in opposizionc alia
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niiova tcoria del calcinu ircenlcnitMilo incssa in campo c soslenuta clal signor

("liusoppe Grassi.

Fra noi, pin clii' altrovo, era iioccssaria la |)rn(laiiiazionc dri bnoni mrtodi per

la colliva/.iono del boudjicc del j^flso, coini' in (jnci paoso in cui la prodnziono

Uflla scia (>ra projwrzionalaint'nlc niaagioro.

In ipicir anno (180;i) si fcccro svolgcro in Lomhaidia 20,000 once di nova, le

ijiiali piodiisscro ciica 800,000 lihhir di bozzoli con un prodotlo di 4 niilioni di

IVanclii.

Alio scpialloio rivoluzionario succcsse in Francia lo splcndore dell' Inipero

,

durante ropoea del quale ebbe nno svilnppo mirabile I'induslria dclla seta, di

eui ogni di vedevasi ainnentar la rieerca.

A (pieslepoea, nienlre in Gennania si vedono i govcrni intenti a favorire la

serifoltura eon ogni ^anlaggio, troviamo un aunienlo prodigioso della produ-

ziono della seta in Italia. Dall' opera del eonle Dandolo si rilcva cbc, durante

gli anni 1807-1810, la seta^piodotta nel piceolo territorio del Regno Italico

ra|)presentava il valore di 327,631,241 lire. Invano pero cercai ove fossero

alliiili i (lali oll'erti daH'illuslrc autorc.

iNel 1812 eoniparvc a Parigi per la prima volta 1' opera di Rcynaud: Des

rers-a-.foie seloii la pruliiiuc des Crveiines, etc., nella quale si trovano riprodotti

gli olliini metodi di lioissier de Sauvagc, e vcngono citali moltissimi degli anlc-

eedenli seritlori, Ira cui mi liniitero a noniinare Valmont de Bomare, Rozier, Pa-

rolelti, Malpigiii, I'^ontana, Nysten, Faujas de S.' Fond, ec. In quest' anno e

nel sueeessi\ () i giornaii tedcsehi diedero IVequcnii rclazioni suU'andamenlo della

scrica induslria in Gcrmania , le quali io debbo passare sotto silenzio , special-

mente ])erelie 1' argomenlo non vi c contemplato che sotto 1' aspetto economico

cd induslriale.

Se non cIk- a\ anii d' arrivare agli scritli di Dandolo cbe formarono epoca

nella sloria della sericoltura, bramo almeno citare la pubblicazione del cavaliero

lleinll, nella quale ci viene data relazione de' suoi tenlativi per l' educazionc

delle larve fatte a cielo scoperlo, da cui si ebbe per risnltalo che sebbcne con

lal nielodo si possano avere otlimi bozzoli
, pure le larve sono esposle a troppe

cause di deperimento , le quali nc diniinniscono di sovcrcbio il prodotto. — E
mleressante assai il segniie giorno per giorno talc educazionc come ci viene

iiarrala dallo stesso lleinll.

Eccomi finalmente arrivalo all'epoca la piii inleressante forse per la storia della

coltnra del baco da seta in Italia, ove ricevetle il niaraviglioso impnlso che

si propago anche fnori in I'razuia ed in Germania. II eonle Mncenzo Dando-
lo. antieo provveditdre della Dalmazia all'epoca della Serenissima Repubblica,

riliratosi in un suo poderc presso Varese, si dedico totalmenle aU'allevamenlo



MONOr.RAFlA DEL BOMBICE DEL GELSO S."

(lei filondli p con tale vantaggio die le norine da lui addilalo divcnncio iin

codice ((nasi !i;cncraIni(Mito soi^iiilo fra di noi.

Ni'l 1815 cgli pubblici) il suo j)riino liivoro, seguito da alui due (1817.

1819), coi (]iiali otlennc di svcgliare iiii aniore speciale per questo ramo

della nostra industiia clio prima , al)baiidi)iiato a niaiii poco espcrtc , noii

polcva fare (|iie' progress! di eui era eaj)aee se collivalo da pcrsone jiiii inlelli-

geiili. I pro|)rietarii slessi, eceitali da una nobile e prolkua gara, allesero al dil-

licile allevamenlo; ed inlrodotlo un nietodo rigoroso, eomprescro come il pro-

dolto s'aumeiUasse c niigliorasse. Tabelle comparative espressameiite redallc

dal coiile Danddlo dirnoslrano la miiliia relazione in elie slanno senipre fra Inro

la temperaliira, la diirala della eollivazione e la copia del prodotio
,
per eui in

breve si pot6 comprendere ipianto i precelli suoi potessero tornar utili. Egli in-

trodussc pel priino (pielle bigalliere colossali , di eui fu modello una da lui

slabilita a Narese e elie fmouo poi dctte Ddiulolinr.

Le cure pro|)()sle dal eoute IJandolo lianno riguardo a lulle le circostanze

die toccano da viciuo I'organismo delle larve; cosi la lempcratura deere-

scente , la luce modcrata , le norme pel pasto , la pulizia estrema , vengono

ealeolate e proposte nella giusta misura per ogni giorno della vita del baeo.

Come effetto di (piesli preeetti esso riferisce il eopiosissimo ])rodollo die egli

olteiieva dalla sua eollivazione, il quale, sebbene fosse impossibile conseguirsi

nella pluralila dei easi per le diffieolla inerenii alle graiidi eoltivaziniii, pure

ser\i di nieta alle falidie di niolli e fu poi raggiunto da parecdii con niirabile

vantaggio. Da quell' epoea la cullura del baeo da seta , specialmenle in Lom-

bardia, fu falla con gara senipre creseente, ed il paese ebbe non poco a fe-

lieilarsi deiraumenfo della seta esportnta.

i\el 1810 il baeo da seta fu inlrodotto neU'isola Maurizio.

Nella Russia i tentativi di Pictro il Grande, di Alessandro e di Paolo 1 riu-

seirono piutlosto sterili. I geisi non resistettero nell' Ucrania e nei dintorni di

Kiew , limitaiidosi a prospcrare nella Crimea , sulle rive del Terek ed alle foci

del \olga e del Don. Mel Caucaso e nella Tauride sorsero i gelseli e poterono

questi pacsi approllttarc dei premii olTerti ai serieultori. Ad onta di cio rinipoi-

tazione della seta estera fu sempre grande in Russia, e alia fine dello scorso

secolo raggiungeva I' enorme eifra di pii'i di due milioni e mezzo di rubli. Le citla

russe fiirono di prefereuza lo scalo delle sele persiane die giungevano in Euro-

pa. L'impulso comunicato dal Dandolo alia scricoltura fu tale, chc essa divenne

non solo in Italia, ma anche fuori di quesla, Toccupazionc di molli dotti osser-

valori, che non nianearono di far noti i risultali da essi ottenuli. Non e alfatld

della nalura di (juesia .Mcinoria il leiier dietro a tutte le pubblicazioni sulla

Vol. VI.
'

5
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colliira ilcl biuo; lull;i\ia Ic icgistroro iicHailicolo bibliogiafico ad esse desti-

iialii. Ill liiiti (jiiesli lavoii la (juestionc iioii e Irallala clu' dal lalo economico

(hI iiiduslrialo, (iiicllo a|>|)iiiilo ili ciii in luiii dcbbo ()cciij)arnii. lo addiloio (|iie-

sU' pubblicaziiini pi'i- loloio ihe iic voicsscio laic iiiio studio spccialc; c pcr-

chiN vemiU' in luic postorioniicnle a (|ia'llc del coiUe Daiidolo, e perche conle-

iitili' per la iiiassima parte iici poriodici icconli italiani e d'oltreinonte si poniio

Irovarc roil iiiai;i;iori' faiilila. MoUi iionii di iliiistri collivatori del baco io potici

iiui cilaic, uoiiiiiii bi'iicniciili del pacsc , al cui bencssere cooponirono con

successo, specialuienlc occiipandosi della coniplicata qiieslione della guaiigione

dflli" parccciiic inalaltic ciic allliggono il |)re7,ioso insctto, c in parlicolar modo

del calcino. iMi iiniitiMo a iioininarc fra gl' Italiani, Lonieni , Bassi Agostino,

Hfllaiii, (iora, Laiiiiuiisiiiini, lioiti-Pichal , i IVatclli IJalsanio-CrivcUi e Vil-

tadini. La scoperla di'lla iiatura vegctabilc del caleino e seoperta ilaliana,

I' i niiglioii liiiiedii eontio di esse si ponno ancora litcnere quelli proposti da

(hi pel prinio seopriva la vera cssenza della I'atale nialattia. JJal 1835 data,

per opera del professore Giuseppe Balsamo-Crivelli, la determinazioiie della

Hevastatrice iniicediiiea ch'egli denomino Botnjtis Bansiana.

In Franeia Guerin-lVlene\ille va colloeato fia i piu altivi serieultoii ed il suo,

>labilinieiUo di S.'" ThuUe e lonte di non poco pvogresso nella nianicra di

allevare la pre/iosa larva.

Ma in mezzo a tulte ((iiesle pubblicazioni rinianeva scmpre desiderato un la-

voro analoiiiico del baco. AleuiK^ parti di esso venivano illustrate, e si invesli-

gavano aleiiiii degli atti lisiologici che in Ini si coiiipiono, ma con poco ordine

e sequela. Egualmenle mancavano i discgui alii a mostrarc 1' interna slrutlura

deirinsello, i (piali dessero ragione delle parti lutte e dellc loro relazioni. Tra

i disegni dell' interna slrnltura del baco da seta alio stato di larva debbo citare

i|ni'llo (Into da! Hlancbard iwW l/liislrdlion du Refjne Animal par Cuvier , da

liii icdallo per la classe degli iiisetli. Le parti relative alia sela, dove si forma

(• I'organo jier cui esee , fiirono di preferenza studiate da Robinet, cui dobbianio

una biiona deserizione e delle buone ligure; del suo lavoro io nii giovai e nello

serilto mio e nelle inie tavole.

II sislenia digerente deU'inselto alio stalo di farfalla fu assai bene ligurato dal

l)e Filippi nella tavola die accompagna la sua Memoria intitolata: Ossrrvazioni

analoiiii((i-/isiol(itiic/ir sul baco da seta, nella (]uale si occupa di parecehie

interessanii queslioni lisiologiclie relative a quest' insetto, c specialinente della

Inrinazione del grasso.

II baci) ser\i piu voile agii nnaloinici ed ai lisiologi per lo slndio della respira-

/.ionc degli iasetli; e riguardo a qucsto argomenlo, intorno al quale s'oeeuparono
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iniilli iiiiliiialisli, iioii d('l)l)(> laccre i iioiiii di Alessaiidriiii c di Carli) Bassi

rlu' islitiiirono accurate esperieiizc sidrassorbiincnto delle soslanzo digoiilc.

Gli scritii di ([uosli idlimi osscrvatori fiirom) Ic poclic fimli allc (jiiali in potci

ulliiif^i'ir (Hid(! iiitrapiTiidcrc i iiiici sludii, c i soli die Iratlaiio del baco da

seta dopo Malpiglii. lo me iic giovai il nicglio clie mi i'u possibilo, avcndo rico-

iiosciuto Ic loro osservazioiii per la niassinia parte giuste e conforini alia verilii (').

I)()])() avciiie presa osalla cognizione , mi accinsi alio studio dell' anatomia c

lisiologia del baeo, spoj^lio di (jualsiasi precoueelta idea, desideroso solanieiile

di rapprescntare quanto la natura mi mostrava. 11 volo, ehc io eonlido iavorc-

volc, deH'illustre Corpo Aceademico, al cui giudizio Irepidando sollopongo la

presente JVlouogralia, sara il migliore eompeuso elie io possa speraie alle iiiie

I'alielie, giaeelie mi sara caparra die polia tornarc di qualcbc utilila al niio

dilctto pacse.

CAPO II.

METODO DI OSSERVAZIONE SEGUITO IM QUESTA MONOGRAFIA.

lln'analouiia del baeo da seta quale la rieliiede il Progiamma dell'l. 1>. Isti-

luto Louibardo, o quale piii ancora la esige lo stalo altuale della scieiiza, uoii

si puo eseguirc senza ricorrere a mczzi parlieolari. Destinata , come csscr de-

ve, a svelarc la disposizioue delle couiplieale parii del prezioso inselto ed

a luoslrarei lullo tpiaulo sla nella sua organizzazione, non le baslauo i iiietodi

elie sadoperaiio allov(piando si, peuelra nella strultura di animali piii \oluiiiiuosi.

AiuUomia eosi imperfetta non ci potrcbbe scrvire di scorta per raggiungere

la soluzione di problem! j)iii complessi , come sarebbe resercizio delle funzioni

del baco, e piu ancora le condizioni sotto le quali sviluppansi le moltcpliei

inalaltie cui esso va soggetto e che lo fanuo miseramenle loro \ itlima. Oud' e

elie un'analomia fatta ad occliio nude riuscirebbe ben poco islruttiva, se pur

allelic non insegnerebbe degli errori; ell'e quindi impossibile. Clie mai non do-

vrebbesi poi dii'c (jualora si volesse indagarc I'inlima sirutlura de"suoi lessuli.

la genesi di (piesti; in una parola , se si volesse a\ernc V istolufjia:' — In lutli

qucsti casi adunque per anatomizzare il baco da seta bisogna ricorrere alle

^ezinni uell' acqua , all' iiso della lente e del microscopio, e a tiitli quel piceoli

(1) In iiiolli UaUati c iiiaiiuali populari di zuolugia si parla aiirnra del baco; ma in nl's^uIlu di

(luo5ti c espdsta alcuiia spccialc osscrvazioiic iiiloriio al nostro inscUo, no alcim faUo iiuovo per

ia scionza.
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isti-uinonti die rentlono possibile lo sliulio dellc parli piu delicate. Qucsli istru-

ineiili 0(1 il inodo d'adoperarli coslituiscono 1' ariiianientario e i process! della

rosi della aiHtlniiiid find o iiiirroscnpicd.

It) qui noil inteiido di dare uii traltalo d' aiialornia niieroscopica , bciisi di

espoiTC solamenle quanlo praticai per liinciiiie nel haeo eio clic forma I'ar-

!;onienlo di »pieslo lavoro, esscndo preeipuo inio scopo che il leltore possa, al-

I'oeeorreii/a , ripelere le slesse osservazioni.

Se noil eiie io preiido voloiilieri iiiiesl' occasioiie per dare una traccia ai

!;iovani eullori della sloria nalurale nel niio paese del modo di operare tali

ricorclic ed una guida nelle osservazioni die intiaprendono. Le opeie insigni

die si puhblicaroiio in Italia, andie rccenteniente, altestano pero die I'arte delle

sezioni luici-osiopiciie noii e ignota IVa noi e die qui pure non niancano gli

eniuli dei Ruyscli e dei Lyonct.

Podiissinii tullavia faniio tesoro di queste cognizioni, die noi vorreninio mag-

gionnenle dill'use; giacche val piu uiio sguardo getlalo nelie viscere d'un ani-

niale, die (pialsiasi descrizione die si legga di csso.

Poclii e semplici sono gli oggctti chc occorrono nella anatoniia dei piccoli

aniuiali ; e ([uaiilo piu gli struinenti die s'adoperano sono poco coinplicati c nieno

uuuierosi , ineglio si apprende il loro niaueggio e la niano opera piu franca-

niente.

JNelle sezioni niicroscopiclic gli slrumenti di cui si fa uso sono od ottici o mec-

innwi ; si |)u6 ([uiiuli distingucre la parte meccanica deU'operazione e la parte

otlica. — IJiro priuiieramente dei processi meccanici.

Osservato I'aninialetto, o inoUusco, o insetto, o verme che sia, nel suo involu-

cre esterno (eio die si fa con Icnti), si tratta di ^ ederne le intinie parti. Oueste,

die ne coslitiiiscono poi le viscere, si riducono o ad esilissinii lili, o a tubi ca-

pillari , o a deiieate luciiibraiie, die, bagnate dai liquidi diversi dell'organismo

animale, rcslerebbero luttc aderenti le una alle altrc se si sparasse Tanimaletlo

neiraria. L'ocdiio il piu penetrantc, la niano la piu csperta non varrebbero a

seguire nel loro aiidaniento quelle |)arli delicalissime senza seoinporle o distrug-

gerle. II pi'rdii\ gia da tempo remoto, ricorsero gli anatomici aU'ingcgnoso ri-

piego di anatomizzare nellacqua.

in queslo liiiuido le parli tutte perdono del loro peso, e nuotando ondeggiano

in esso per modo die facile riesee il divlderle , lo svolgerle, I'isolarh; senza

produrne la roviua.

Per co.si fatta anatoniia neiraeipia si usano catinelle di porcellana o di vetro

(Tav. I. fig. li) (sono da e\ilaisi (iiielle di metallo), la cui graiidezza e pro-

fondita deve cssere in proporzionc al \ olunie dell' animale. L' acqua coprira
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il fondo del vaso in inodo die I'oj^gello limanga tutto immcrso, scnza pcio

fnrniarc al di so|)ra di lui iino slralo Iroppo alto.

Ill sciio dcUacipia, per la las^ionc stessa per ciii Ic singolo parti si faijno pii'i

leggieiT, aiiclu' rintcio corpo deH'animale perdc di peso, c non si potrcbbe loc-

carlo lU! con piiizotla ne con ago scnza che si spostassc. Da cio nasce il biso-

gno di fcnnaic con spilli I'animalctlo siiI fondo del bacino o ([uindi di coprire

il I'ondo slcsso con uno strato in ciii gli spilli possano fissarsi. Oncsto slralo

e, per lo piu, di sovero ben liscio c non poroso, su ciii si slende del tad'ela

nero; oppiiie e di cera essa pure annerita. II nero del fondo serve a far spic-

carc Ic parti piu esili de' viseeri che, bianclie ed opachc per lo piii , risaltano

assai e I'occliio Ic vede nieglio.

Gli spilli debbono essere esilissiini c corli ondc non siano d'impaccio agli

iilteiiori lavoii. Sc le parti sono un po' voluminose si ponno tener salde con

appositi iincini (*).

Per istudiare e separare !e meinbranelle si usano degli spilli d'acciajo acuti

assai c niontati sopra un piccolo nianico, come lo indicano le figure 8 e 9 della

Tav. I.'' Di qucsli cc ne voglioiio aimcno cjualtro, di ciii due retti (fie;. 9) e

due leggeniiente ricurvi aU'eslremila (fig. 8). Tutti debbono averc la medcsima

lungliezza tanto nella loro parte metallica che nel loro manico
,

peichc occor-

rendo sjiesso, nientrc si anatomizza coU'occhio armato di leiitc, di deporli e

ripienderli senza volgere ad essi lo sguardo, la mano s'abitiia alia loro liiiighezza

o non soi'ge piu il pericolo, ncirappressare lo strumenlo, di rovinare qualche

parte laterale non soggetta in quel momento all'osservazione , nia destinata ad

uno studio posteriore. 11 piccolo manico di questi aghi non deve essere nc qua-

drato, ne cilindrico; non quadrato, perehe riesce un po' difficile il preiideiio in

iiiano dal piano su cui poggia ; non cilindrico, perehe rolola facilnienle lonlano.

Con questi aghi si ponno fare quasi tutte le operazioni dell' anatomia Una;

si divaricano gli oggetti, si smagliano i tessuti, si lacerano, ove occorra, le parti.

Taluni ne usano anche di taglienti per qualche tratto all' estreniila e foggiate

come piccole lance (Tav. I, fig. 8 6w), che io trovai ulili nel solo caso di tes-

suti resistenti.

SfntiHcnli (mj/irnli n forbice. — Ouando occorrc di tagliare le parti si fa

uso di forbicine a manico assai lungo, in paiagone delle branche taglienti. Deb-

bono essere ben aflilate aH'cstremita; che se la parte che si vuol tagliare e

(1) L'analomia d'liii iiisctto ricliicdcndo talvolla molti giorni, gli spilli mctalliei polrcbbero os-

sidarsi; in qucslo caso sara mcglio far uso di spine vcgctabili; ottimc sono quelle di molle specie

di cactits.
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collorataprofondainciiUM'mollo psilo, I'liso ilcllc loiliici divoiila incomoilo o cori-

vifMP allora adoporaiT il luii'iotomo di Strauss, nolo a lulli u;li analoiiiici. Oufsto

roiisla di una foibiiT a inolla (Tav. I, liij. f>), dclicatissima nolle sue punlc.

(•he. nirnlrc cficano di star lontanc, sono avvicinatp da un' asta C, H su

ciii scone un passo di \ili\ la (pialo, saldala su una dolle branchc, attravcrsa

I allra per un I'oni piuticolarc. Sn (picsta aslicina s'avvitano duo rolollo di oiii

loslorua >' iuipodisoo il lioppo di\ari(auionto tlollc brancJio, l' interna il niassimo

awicinaniento. — S' adoi)oia il mioiolomo conipiiniondo solo le due branchc,

o i tagli si taniio in un niodo assai piii soniplice e facile che non coUe solite

forliiei.

lo Irovai eeeellente (piesto siruniento anelie come compasso, potendosi colle

dila della mano stessa, che lo tiene, far girarc la rotella estcrna e quindi niular

la distanza delle due punle.

Col niicrotonio pero non si ponno fiire liuighi la!i;li, (piindi la cute del baco,

che e la prima cosa a tagliarsi, io Tincido di preferenza colle forbici, onde ot-

tenere lagli lunghi e a margini non dentcUali.

Si aggiungano agli strunienti indicati niolte pinzcltc di varie forme, alcuno

delle quali a prcm roxtarile.

Melixlo di jirocpdcrc ncH'osservaziniie.— k questi pochi si riducoiio gli stru-

nienti utili, anzi indispensabili nelle piccole anatomie. Gome e facile suj)porre, ne

furono inventati e raccomandati altri, il cui uso pero mi e parso piu d'impiccio

che d'utilita. Cio su cui mi place insislerc avanli di passar oltre c sul mctodo

da nsarsi nell'osservare i varii sistcmi. Un metodo esatto, oltre che giova assai

oude non sfugga cosa alcuna inosservata, e poi necessario quando non s' ab-

biaiio molti iu(li\ idni da sagrificare, come e frequente il caso. SilTalte anatomic

debbono ])ratiearsi laholta sopra un unico esemplarc csistcnle in un nuiseo c pro-

veniente da lontani paesi ; in qucsto caso e piu che mai necessario di procedere

con caulela onde iiou guaslare troppo I'individuo che va ancora conservato, e

noil dislruggere prima cio che deve servire ad un'osservazione posteriore. Cosi si

siudiano avauti tutto i sistcmi supcrliciali e gli apparati nieno estesi neH'orga-

nisino e nei cpiali e d'uoiio osservare subilo il modo di distribuzione del sistemi

general! , come sarebbero il vascolare e il nervoso ; giacche, conosciuto il modo

con <'ni (piesti sistemi si ditfondono nei singoli organi, studiandone dopo i cen-

Iri da cui (lcri\ aiio, I'anatomia loro rinscira conipleta. Si deve andar guardiughi

assai ncl lagliare: si |)untano, allontanandole , di preferenza le |)arti die danno

qualchc imbara/zo. I n lilamento spezzato o si rilira verso le sue attaccature

,

oppiirc nou si puo pin rieonoscerlo fra gli altri molti clic lo circondano : che sc

invece nianliene le sue attaccature, lo si scorge senipre, si puo misurarne la
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luiiijhezza c con alteriiati\i inoli c sliiiimciili si piio osservarc fia (juali parti

passi f s' intcrni.

Nogl'iiiselti occoiTono spcsso dt'i lilameiili taiilo muscolaii clie nervosi diina

ti-iiuilii inconccpibilc, die I'occhio aiiciu' aiiiiato di Iciilc iioii vedc die a sleiito.

<Ji6 accade precipiianu'iile <|uand() isiU'alti iili iioii spircaiio sul fondo della ca-

(iiiella, ina coiitro i!;li altri orj^ani di vaiio eoloie. In lal easo io teiijio pronto

delle pieeole scjuanielle di legiio iiero (die levo dalla superlieie d'un lapis di

(al colore) c con una piiizctla ccrco di farle passar sollo i detti filanicnli , die

appajono distinti in tnllo il loro decorso.

Ih'llv iujvzioiti. — Sc (piesli iili ajiparleiiifoiio al sislenia vascolare o al si-

stenia tradieale (nella speeialita d' iiii'anatoniia di insctti) e sono quiiidi tii-

liulari, si la uso di injezioni, ossia deirinlrodiizione nel loro inlerno d' una

materia \ivaniente eolorata die li fa risallare. iNel baco pcro io feci |)oco nso

di injezioni
,

giacdie il sislirina respiratorio , elie e quello die piii si presta

nej^liiiselli ad esscre injeltato, si puo a suflicieiiza scorgcrc anclie senza (pie-

sto mezzo.

^egli altri aniniali , come sarebbero sorci , Ineerlole, hmiadie, ancUidi,

si prenielle seiiipre un' injezione generale di tullo il sislema vascolare.

Onde injellare il baco da sela adoperai due pieeole siringhe: quella di Char-

riire e ipicUa di Le Blanc (Tav. I, iig. 9 hia e 10); cntranibe posseggono Io

slaiilulFo a doppio ellelto, o, come Io diiamaiio i Fraiicesi, en (hublr puracliuti:

(Tav. 1, Iig. 1 1, \t). La disposizione dello staiituH'o e nn vero progresso ndla

strutturu delle siringhe. La siringa di Le Blanc ha il vaiitaggio delle ean-

nuccc esilissime che il loro autore sa costruire in inodo da superare in fiiiczza

lutle (pielle I'alibrieate da altri; ha pero Io svantaggio che simili cannucce

si avvitano alia siringa, nienlre vi si do\ rebbero apporre per sfregamento, eii)

che renderebbe I'operazione piu comoda e pin rapida. Ouaiido si deve legare il vaso

da injeltarsi sopra la caniiuccia, I'avvilar ([ucsla nella siringa e cosa diflicilc e

liniga iiienlrc sta essa gia legata al vaso, e principalmente se la materia di

injezione deve essere lie|)ida o calda. 11 nianeggio iiecessario per quest' ope-

razione niette in perieolo e il vaso e la legalura, non che I'esito tutto dell'ope-

razione. INel caso iiiveee in cui, per ragioni die ponno essere molte e \arie. In

legatiira fosse impossibile, sono da preferirsi le siringhe di Le Blane.

Mdlcrw (li iiijcziouc. — Come materie di injezione adoperai ora il eromalo

di piombo piodotlo al iiioincnto (per doppia decomposizione con acetato pioni-

bico e cromato potassieo), ora la terebintina con sciolto\i o bleu di Prussia <>

einabro pre\ ianienlc; stem|)erato eoH' olio , ora invece la gelatiiia ed ora il sego.

.Ma, ripeto, in quesle analomie feci poco uso ili injezioni.
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Analoima (telle crisalidi. — In ijiicsli sludii aiialoinici del baco la difficollii

maiiiiioi-f la trovai nclla aiiatainiM dclia crisalidc o dpirinsello pprfolto, sia per

Ic mollo tracliop chc, picm- iraria, trasiinaiio liitio alia sujMMlitic dol liquido

,

sia per la delieate//a delle parti in alliialila di nielamorfosi. In (|ucsl' ultimo

caso ovnntpie si toeca si fa in sono del li(|iiido una specie di polvere organica

die anni'liMa . intoiMda 1' acqua e riesce diriicile il vedeni altraverso.

Moilo di Icvare Iv Inii/iee. — Alloicpiando sono Ic Iracliee chc nioleslano

r osservnzione c non occorra sludiarlo e (•()nsei\aile, si levano lentamente: nel

qual caso pero iinbrallano, aderendovi, Ic pinzette e gli aglii c danno cosi

nnovoindiarazzo. Per puiire (piesti stvumonti, io lengo sugli orli del baeinctlo

due leudii di tela bagiiali , sui (juaii , senza dirigervi appositamentc lo sguardo,

io slriseio eo' uiiei istrunienti ogni volla che mi si imbrattano e i lilamcnli

aderiscono alia pezzuola.

AU'iuronveniente deH'intorbidarsi del licpiido per causa dei tessuli che si

sciolgono feci ripavo coll' alti\ are in seno del liquido del bacinetto una correnlc

continua. percui I'aeqna ad ogni istantc si rinnova. Cio ottcnni medianle piccoli

sifoni sia di veiro , sia costitnili da un faseio di fili di eotone; per lal niodo

il liquido rimane limpido. Un altro melodo e qucllo di puiire la preparazione

coU'injettarvi sopra nuova acqua con una siringa die pure produce in seno del

liquido una forte corrente. Oucsto mezzo serve ancora per vuolare le cavitii

nieinhranose di quanto contengono, non che le uova dell' unior vitellino , od

andie solo per isolarc le parti.

Liquidi in rui si fanno le .sezinni microscopiche .
— 11 liquido in cui feci le

sezioni del baco fu ordinariamenlc 1' acqua; tullavia lutti sanno quanto questo

liquido agisca sulla coslituzione dei tessuti non solo, ma anclie sulla forma ge-

uerale e sui rappoili delle parti. JNeU'un caso le cellule si altcrano, c ogni studio

istologico e inipossibile; neU'altro poi, per I'endosmosi, i tubi c le cavita mcni-

branosc si gonliano, si deformano e finiscono coUo scoppiare. E per sifl'atta ra-

gione che le uova si guastano , che i lubi della seta si rompono e si svuotano.

Tali guasli si cvitano adopciando liquidi piii densi che non sia I'acqua pura,

quindi la si ad<lensa con albuine d'uovo fiesco, con zucchero, o con gomma. Feci

talvolla iiso dell'umor \itreo dcH'occhio di bue, oppure, secondo lo scopo, an-

die di spirilo di vino, che ha il doppio vautaggio di toglicre I'odorc ingrato che

talora omana da una preparazione non fresca, c di conservarla.

Ouesli sono i sem|)lici processi di cui abbisognauo le line sezioni anato-

inichc. Quanto piii io m' abiluai a tali osseivazioni , tanio pin abbaiuloiiai e

lasciai da una parte e i discolomi e i tanti strumenti coniplicati die oceorrono

nclla sczione d'altri aniniali, ma non in quella degli insetti.
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Risparmio dcgli individui da sacrificarsi.— Procedendo con cura si puo spe-

rarc di osservar luUo c in pari tempo di far poco consumo dci^li aniniali die

si debbono sludiare. Per quanlo l' ainoie mi spin!::;esse a conoseere le veiilii di

cui aridava in Iraccia, tuUavia non anaUtniizzai mai baco senza qualeiie dolore

e sempre eercai di dimimiirc la soU'eienza deilc niie villime. E percio ehe

cvitai di anatomizzaili vivi: e per ucciderli diedi loro una delh; morli die sem-

brano le meno doloiose, (|uella deli'eleie. A quest' uopo feci nso del vaso chc

trovasi disej^uato lu-Ua Tavola I (liu;. 13), nel (|uale faccva ai!;ire il potente

anestelieo sul miseio auiuialello eoUocato nel ceslello /I. Nella paile iisi()loi;;ica

espoiTo le osservazioni ehe feci in proposilo. 11 numero dci baelii eonsumati

non fu giande , da 50 a GO ; baslerii il dire die io non polei oeeiqinrmi ehe

in due coltivazioni (18")! o IS.'iH), c die un baco mi baslava per due, Ire e

piu t^iorni. ^ella mia im|)erizia non sarei riuscito con un numero niinore, c ain-

mirai sempre il graude l^yonet die , forse per accrcsccre pregio al suo stu-

peiido lavoro ( se iiiai a eosa si bella prej^io aleuuo potevasi a£;!;iun!;ere), non

sacrilico piii di sell(! delle larve (del Cossus liyiiiperda , ossia bruco del sali-

ce) ehe imprese ad anatoniizzarc.

Un altro vantaggio chc trovai nel far uso deU'etere si fu ehe lullc le parti

in cui enlra il tessuto muscolare pcidono subilo oani faeolta di eontrarsi; c

raniinale non si accoreia ne si raggrinza audie analomizzato poco dopo la mortc.

Ora passero agli allri mezzi di osservazione nellc fine anatomic, cioe ai

niezzi otlici.

U.10 dcltc Irnti.— L'anatomia del baco per poca parte si puo fare ad occliio

nudo: per (|uasi tulli i suoi orgaui e necessario aver I'occhio arniato d'una lente

amplilieatiice. II maggiore o minor uso di questa e in relazione colla faeolta

visiva deir osservatore e col volume deU'animale o dell' apparato organieo ehe

si stiidia.

Sforluuatamcnte io non sono miope abbaslanza per tralasciare I'uso di lenle

silfalta. Ouanto piu si e obbligati ad avviciuare I'occhio agli oggetti onde avere

la visioiie dislinta, I'angolo ehe i raggi liiminosi fnnno parlendo daH'oggello e

sempre pill anijiio e si dipinge qiiiiidi piu ampia siiliii relina riiiiiiiagiiie sua. Mi

riconlo la lueras iglia die in me si deslo alloripiando vidi al la\ oro il distinto mio

amico Blanchard di Parigi , il ([iialc a\ eiuloiiii concesso di frequentare il la-

boralorio d'eiilomologia del Museo di Sloiia natiirale. mi ammise pii'i volte ad

essere spellalore del iiiodo con cui condiice\a i suoi pregiali la\oii. JJlaiidiard,

in causa deU'estrema sua miopia, co' suoi occhi nudi vedeva meglio di mc

chc li aveva armali di lenle. Quando si deve ricorrere ad un vetro amplificatore

si adoperi un sostegno analogo a (jiieilo da me rappresentato, ehe in foiidu e il

Vol. VI. C
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iiu'dosimo idoalo da Strauss con qiialclic modilkazionc (Tav. F, Jig. 4). Lo scopo

(' d'avoiT iina Iciitt' die iii^iandisca da "> a G vollo, la qualo possa star so-

sposa da se al di sopra dollu pr(>|>araziono ed a (lucirallezza die si braiiia. La

lonli- 11(111 put) n6 devc avcre un ingrandiiiieiilo inaggioro, poiclu' alloia do\ ondo

PssciT Iroppo avvic'iiiala all' oggotio , si liaiiiio i segueiili svantaggi

:

I. I>'<)gg(Mlo cade lU'H'oiiiltra dcllo strunicnto.

i. Si itnpiccioliscc il campo di visioiic.

.'1. I^a dill'iazioiic <• Iroppo grandc.

I. l/uso dfgli agiii f drile pinzclto al di solto della lento diventa Iroppo

dillicilt".

La Icnic Pv luonlala alia cstrcmila di un tubo nielallico N d'un pollicc drea

di lungliczza, clic dalla pailc opposla porta un diaframma avontc nd mezzo un

Ion) di ') a 7 millimclri di dianietro. (Jucsia lento la si \odo nella (igura al-

restreinita del braocio nietallioo snodalo F, G, J, L die la sopporta; ossa o di

un conlinuo use per lavoraic cogli aghi e col microtonio e per prcparare gli

oggotti oho \ anno sotloposti ad un ingrandimoiilo niaggiore sotio al niicroscopio.

Talvolla |)er6 si puo far uso di lento |)iii foi'le, ma die si tieno alia mano.

Di (pioslo gonore o quolla die il distinto otiieo llenkol di Bonn usa porre iiolla

scalola de'suoi microscopii , o cho consisle in un cilindro di Hint-glass lungo

()'".t)io ic cui basi sono c.onvossc (Tav. 1, fig. 4 bis). Invece di lente siiratta si

puo usare ancho il niicroscopio soniplico di Raspail col 2." o 3.° obbiotlivo

die lo aocompagna. Tnlli quesli mezzi poro non ci fanno arrivaro alia cono-

scenza inliina dolle parti, alia natura dei tossuti die le compongono ed alia

conosconza del niodo con cui quosti si formano.

I'so (Irl niicroscopio. — Ouaudo le ossorvazioni si porlano su (juesto diflicib^

canipo indisponsabilc il niicroscopio. iNon e inia inlonzione di traltare qui

del niicroscopio in genero c delle parli die lo compongono; e qucsto argomcnlo

vaslissimo o gia da altri discusso in apposite opore. Cio d' altronde mi Irar-

rebbo troppo luugi dal niio scopo.

Diro solo die noU' analoiuia del baco foci uso di un piccolo nia occcllento

niicroscopio, fallura del suddotto Henkcl, cbe qui anio ricordare ai microgran

per la bonia degli istrumenli die escono dalla sua oflicina. — II niicroscopio

in disoorso (Tav. 1, fig. Ij (_< aiialogo a quelli di Oberhauser, di ISachet, e

d'allri: diHerisce quindi nella sua costruzione da quelli di Chevalier, di Amici

di Pliissl. Consta esso d'una salda base a tamburo B die liceve lo spoccbio m
die <la un lalo soslieno una eolomia Iriangolaro J) die porta il tuba niu-

nilo delle lenti. 11 cnperdiio del tambiuo, die sei\e di porta-oggelli , e at-

traversato iiel (('ulio da un anipio perlugio /- per cui la luce dello spoccbio
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anivii a^li oggctli, c da questi piio per le It'iiti giungore all' occliio clcH'ossei-

vatoie. II tubo ricevc in alio I'oculare // e in basso gli obbiellivi /. Gli oculari

sono in ininuMO di due, da sostituirsi 1' uno all' altro ; il prinio piii deholc , il

sccondo pill forti-. Gli obhiottivi invoco sono tre, scgnali in tal inodo (), (••).

(•••), partondo, ncl contaili, dal liii)o sn ciii s'avvilano; il prinio, o il suppiio-

i(«, 6 il pii!i debole; il teizo, il piu forte. Quesli obbiellivi ponno esserc ado-

perali o tnlti assienie, o scparali; avcndo nel piimo caso il massinio ingiandi-

menlo ed il niiniino qnando s' adoj)era solainentc 1' obbietlivo snpcriore segna-

to (). — Nella casselta esistc pero anche un obbieltivo non sognalo, die

s' adopera da solo o col prinio o col sccondo ocnlare. Tnlte questc combina-

zioni si ponno eflctlnaie con enlrandii gli oculari.

Oui sotio pongo la labcUa dei varii ingrandimenli die si oUcngono col ini-

croscopio licnkeliano; prima pcio debbo agginiigere chc il lubo porlalorc

delle lenli essendo diviso in due parli FF, G, la superioie, scorrenle neirini'e-

liore, pno essere capace d'nn allungamenio , die dii forza a tutte Ic conibina-

zioni alle quali si aggiunge. Da cio deiiva die coU'oculare IN. 2, cogli obbiol-

tivi (.-.•. ) e coir allungamenio si ollienc la massima amplificazione di ciii

e capace 1' istrumenlo , e in queslo caso si ha ancora un canipo rd una diia-

lezza veramenle grandi.

Obbicttivi



U MO^OGRAIIA DEL BOMBICE DEL GELSO

motiillici, ogniiuo dc'quali risulta d'un breve tubelto chiiiso da una lastra me-

lallica clu' porUi nel ceiilro iin foro. Oticsto tuhelto vienc eoUocalo iiel mezzo

del porta-ogi^etli ove sla 1' aperUira L ; n v appuiilo il diafianiina coUocato in

posli). II foio da cui sono liapassati i diaframnii varia da 0"',00l a 0'",003.

(JiiaiUi) pill e forte ringrandimento di eui si fa uso, taiilo piu piccolo deve es-

scre il foni di-i diafraiiima e (•oiiecnliatu la luce. Per far variare poi la quaiilila

di luce seiiza inulare diafrainma e neirallo slesso clie I'occhio fissa Toggclto,

cio die e di soinina utilita c comodila, il diaframnia stesso i dotalo d'un molo

verticale die si produce per mezzo della leva 0; sicclie avvicinando il diaframtna

all'oggeUo, si ha la massima luce, cd allonlanaiidolo, la minima, perdie la luce

passala da esso avanti di arrivare all'oggeUo ha spazio per dilTondersi. Ondc

avere un'idea giusla dei tessuli, c specialmenle dei globuli e delle cellule, la

luce deve csscre poca, ed allora si abbassa il diafranmia, mentre die I'oc-

chio eonliniia ad osservarc. Quando la luce e Iroppo abbondanle e die I'og-

getlo e innondalo da essa, si ha confusione di liiiee e i suoi contorni sono

iiieiu) precisi.

I"ra i piii recenti c migliori microscopii devo annunciare quelli dell' oUico

Schick di Herliiio.

Prcparazionc dell'oggetto da vedersi al microscopio. — L'oggello da esami-

iiarsi al microscopio e per lo piii esilissimo e si colloca fra due laniine di vetro

oiide si faceia piii trasparente e si riduca ad un solo piano. Percio poslo 1' og-

gello sopra una laminella di vetro ben tcrsa e lisciata alia mola , sopra vi si

pone una seconda laminctta di vetro quadrala di 0'",01 di lato. Lo spessore di

lal lamina dev' essere mininio
, p. e., 0"',0003 al piii. Se fosse maggiorc, si

correrelibe risdiio che, adoperando il massimo ingrandimenlo, superasse la di-

stanza foeale. Oucsto c quanlo aeeadc in alcuni microscopii di Plossl.

Quando si ha ad esaminare qualche tcssuto bisogna prenderne delle piccolis-

siine porzioni e prepararle. Ouesta preparazione consiste nello sfibrare la parte

nelle sue piii minute porzioni mediante due aghi, evitando in questo caso

la eompressione e lo schiacciamento. II metodo usato d' ordinario da coloro che

adoperano il microscopio, per ottenere la trasparenza colla eompressione, e

assai iinperlVtto e da evitarsi, essendo impossibile conseguire col medesimo

alcuna idea abbastanza chiara. Otleiuita coll' ago la suddivisione necessaria, si

sovrappone la laininetta quadrala senza comprimcrvi punto.

Uso del compressore. — La eompressione in alcuni casi pero c necessaria

,

quando si viiolc, per esempio, osservare le rclazioni delle parti, il modo di mo-

versi dei li(|uidi ne' tubi, il contenuto di cellule, che e necessario veder scop-

piare sollo i proprii occhi; in questi casi si faccia uso d' una eompressione
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melodica, rcgolarc cd cseguila in iiiodo cIk; neiravviciiiarsi Ic due laniinc di

vetio, die debboiio compiimerc I'oggello, si iiiuovano riniaiicndo scmprc paral-

lelc fra loio, oiidc il li(juido c le paili IVapposle iion sfui^gano dal campo

di'II' osservaziouc! , iic siaiio soltoposti a I'orli iiioviiiioiili. Lc quali coiidi-

zioiii iioii si potichbero ccrlainciile olleiieic se si piciiicsse uii po' piii da uii

lato die dair altro. A tal uopo si fa uso d' un isliunieiilo pailicolaic, diia-

iiiato, daH'iil'licio suo, compressore c di cui ve a' lia di piii o iiieiio coinplicaU.

yiicllo di Valentin inoditicato da Ouatrefages e il niigliore , a niio credere.

J/otlieo signor Wadiet a Paiigi ne coslruiscc di peri'elli. La inodificazipne di

(Jualiefagcs consiste neH'averc muiiilo I'isliunienlo di picculi piedi die permet-

lono di eollocarlo capovollo e di poter vcdere d'anibo i lali la stcssa piepara-

zioiie scnza locearla.

Quaiido si fa neeessaria la compressionc, per lo piu abbisogna anche la mas-

siina traspaienza , la quale si olliene Irallando la prepaiazionc o con olio

di niandoile , o con esscnza di tciebinlina , o con acido acelico , a norma dei

lessuli eJie si osservano.

Hiproduzione vol disegno delle prepnrazioni anatomichc.— E indispensabile

che r aiiatomieo sia esso stesso il disegnalore di quaiito osserva. Wessun altro

oediio puo supplire al suo, per quanto accompagnalo da una mano piu abile.

Un disegnalore poi e diflicile I'averlo senipre vieino , specialniente quando oc-

corre il bisogno, per esenipio allorche si olliene una preparazione che non si

puo piu riprodurie e die in breve si dislruggc da se. Me scmpre un pieparalo

riesce quando si lia I'ojjporlunila di nlrarlo. I mezzi conservatori (lo spirito di

vino, r esscnza di Iciebinliiia, 1' acido croniico, ec.) sono, qual piii (jual meno,

insuflicienli, c la preparazione perde seinpre della primitiva sua fresdiezza; il

disegnalore poi non sa lener conto di lulli quei parlicolari di cui I'anatoniico fa

niolto caso, e gli passano quindi inosscrvali o gli pajono di nessuna iniporlanza.

Le jireparazioni che si osservano ad una Icnlc semplice si copiano come si

copierebbe direllanicnlc qualsiasi allio oggetto; quelli invecc che si veggono al

microscopio richieggono dei mezzi piu delicali onde avcrne un' imniagiae fedcle:

giacdie la riproduzione di lali oggelli non ne rende solo la (igura, ma puo ser-

vile ancoia alia delenninazione del polcre aniplilicaloie del microscopio e della

grandezza reale deU'oggello.

Ad ottenere queslo duplice scopo c necessario che il disegno sia dell' idenlica

grandezza di quanlo csso appare iicl microscopio, e per anivare a cio nulla di

pill cerlo dei due mclodi die ora imprendo ad esporre. Con tali melodi si ol-

tienc che I'oggello slesso si rillella sopra un piano sul quale si puo, medianle

una matila, Iracciarne il conlorno. in queslo caso chi dubilera della fedella del

disegno"? Lin lal processo non sarebbe analogo al processo folografico?
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Metodo (lella doppia visionc. — II |>riino inclodo chc jiiio sorviio a qucsta

Inisposizionc del disfgno i- qiicUo cosi dclln dclla doppki visione, ossia dcll'in-

iTOciaincnto degli assi ollifi.

Sc si ossiTva iin oggctto iicl microscopio con un occliio solo, p. c. col sinistro,

(• conU'inporanoanipntc si ticiu' a|)crlo il dcslio. c sc qiicslo venga fissalo sopra

till piano oriz'/.onlalc. conic il porla-oijiijclli coUocalo di liaiico al microscopio. il

qnal piano inollic sia nioliilc \cilicalnicntc, si aiii\a ad nn punto in cui per un

i;iuoco parlicolarc ilc'aostri ocelli 1' inwnai;ine clic si \ cde ncl microscopio coll' oc-

chio sinistro, si rillcttc o trasporla sopra il piano clic si guarda coU'occhio deslro.

II trasporlo c lanio nctlo. chc con una inalila Icnula nclla dcstra niano si pu6 disc-

jjnarc tulta 1' intniaginc die si niira rillessa sopra detto piano. Cercando a quale

allczza del piano succede il fcnomeno , si trova chc corrisponde alia dislanza

della visionc dislinta propria allosscrvatorc. Per uii tal nielodo e necessario un

poco d' ahiludine, allrinienli 'j\\ ocelli si slancano facilmenle c scnibrano solTrire

del lej;j;iero sforzo a ciii si olibligano.

Metodo della ramrrn htckUi. — 11 sccondo niclodo consislc nell' uso d' un

islrninento parlicolarc, la cui costruzione e fondata sulle Icggi dcU'cttica e suUa

slruttura deH'oecliio nostro.

Questo islrunienlo, semplicissimo nella sua essenza, prcnde il nome di camera

lucida camera chiara,• csso e costrutto sul priiicipio di far deviarc, inediante

uiio specchio od un j)risina, il piccolo fascio luniinoso die parte daH'oggetlo,

c di daigli tal direzionc die conlcinporancainente si possa A edere un piano su

cui disegnare la projcttata immaginc. II fascio die nianda 1' oggctto c piccolis-

simo c dipinge suUa nostra retina un' immaginc die ne occupa solo la parte cen-

Iralc, nicnlre die tulto attorno di cssa si dipinge il piano ove si disegna. L'am-

pio foro della pupilla pcrmeltc questa sinuillaneita di visione. Wollaston, die

fu il prinio iiivenlore della camera lucida, olteneva la deviazione dell'imniagine

mediaiite un prisma di flint piccolissimo c trasparentissimo; altri invecc soslitui-

rono lino S|)eccliietlo metallico. lo ritengo niigliore il prisma di crislallo.

Vaiii soiio i modi di dis|)oire 1' istrumcnto. Alcuni lo conibinano in nianiera

die r immaginc dell' oggctto colpisca la parte centrale della retina e quella del

piano su cui dipingere ne occupi la perifcria; altri invece con uno specchio

anellare oltengono chc 1' immaginc del piano colpisca il ceniro deH'occhio e la pe-

rifcria riceva 1' immagiue dell' oggetio \enula dal microscopio. Oucstc sono

modilicazioni di cui io iion debbo qui occnparmi; si ritenga solo che tanto in

un caso cpianto nell'altro limprcssione dell' oggetio e del jjiano e simullanca,

sicchc si puo air irnmagine deU'oggetto sovrapporre ([uella die si fa colla ina-

lila scgucndone i contorni.
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Uiianlunqiic tale islriimcnlo sia foiulalo su ([iiesli olliini principii, |)iiic IVllciio

vhc se nc ottennc (ino a questi ulliini tempi fu assai iiniitalo. Solo alia sfug-^iia

si polcva ilclincaio I'oggetlo; cd era ilirtirilo tlisponr il piano sii cui disciinarlo.

per-clR' (lovcva csscre coliocalo troppo viciiio alia liasc (Icirislnimonld. A sidnlto

jncoiiveiiiciile riiiicdiu il gia citato signer llcnkcl, il ([iialc coslrui una canicia

lucida clic supcia, a niio credere, lullo quaiito si fece in proposilo dagli altri

lisici, sia pei' la chiarezza deU'iinrnagine, sia pel luogo om; vien projeltata,

per cui la si piio disegaarc con (lUla coniodila, e I'oecliio non si stanca nnche

dando al disegno iin linilo chc coUe altre non si poleva oltenere clie dopo. lo

lio espressamenle ligurata nella Taw I (lig. 2 c 3) quesla camera lucida,

die in parlicolar niodo raccomando ai naluralisli ('). Essa consta di un lubo

piegato ad angolo retto presso ad una sua eslremila; un rauio e lungo e riesce

oriz/.onlaie; I'allro e corlo e si pone vcrlicaiinente sul niieroscopio, levan(lo\i

prima I'oculare di cui mx ad occupare il poslo. II ranio orizzontale lermina a

(lianielro piu slrello. Tutio il tulio internamenle e nero ed alia sua spezzalura

porta un ])risma P' (fig. 2) che lende orizzontale il fascio luminoso die parte

dair oggetto e chc puo ])ercorrere cosi il braccio lungo dell' istruniento. L' eslre-

mila del braceio orizzontale e cliiusa da un sempliee vetro, il quale pennette

I'useita al delto fascio liuninoso. Anteriorniente a (pu'sto \eIro e iuori quindi

(id lubo, porlalo da una aslieina parlicolare, sta un seeondo prismello /-*"
.

piceolissimo, che ha poco piu di O^jOOl di lato, contro il quale si deve ap-

plicar rocchio nel moniento in cui s'adopera 1' istruniento.

lo figurai in due modi quesla estremita: di profilo cioe (fig. 2), come allor-

quando si vc'dc 1' isti'uineuto coliocalo sul niieroscopio; e di piania (lig. :i'i.

come quando si prescnta aU'occhio allorche questo vi si applica sopra. Nd
prisinctto 1' occliio colla parte centrale della retina \cde I'immagine dell' og-

getto, ed alloriio di essa colla parte periferica ddia relina il piano su cui si

deve disegiiare e sul quale si vede projcttato conleinporaneanienle I' oggetto.

ynnnr prr usare della camera cliiara. — Oueslo piano su cui si dipinge

va sempre coliocalo ad un'egiiale dislanza, giaeche (piaiilo pii'i lo si allonlaiia.

il disegno si fa piii aiiipio per I'angolo che fanno i raggi che parlono dal piano

stesso. Ma tale dislanza va stabilita e indicata, oppure va ridolla la grandezza

del disegno a tpidla apparenle deU'oggetlo veduto nel niieroscopio di conosciulo

ingrandiniento.

Ouanto piu il piano su cui si dipinge e bruno i' poco illuniinalo, lanio pii'i

(1) 11 sig. Ilcakcl contiima a pcrfczionarc il suo islriimcnlo, il <'ui pir/.zo u il;ill(! ."iO allc fiO

lire luisU'iiu'lie.
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nelta vi si ilipingc sopra rimmns^iup; iliio per altro die sc si guadagna in

cliiarozza per riminaginc, si pindc alciin poco in cliiarezza nel distingucrc la

piinta dclla malita. PcmtIo io adopcro o raila delta di China, oppnre (('i(') chc

Inno nicglio) rondo oscnra la carta ordinaria ton nna specie di sipario collorato

dalla |)arle d'ondo viene la luce. Ouest'onibra d sulliicienle c I'ininiagine di-

viene baslanleinenle nella.

In sillallo niodo si ponno otlenerc disegni assai linili, come lo diniostrano

niolle dolle niie lavole, cni dopo espressainente non aggiunsi linea.

Delerminazione ilcl/ii (jrandezza ilcgli oggetli. — E ncccssario nolle ossor-

vazioni analoniielie conoscero la grandozza rcalo degli oggotti. I nielodi onde ri-

Icvare tale grandozza variano seeondo die s'osservano ad occliio nudo, o colla

lente, oppuie al niicioscopio.

Nel prinio case basta il compasso, oppiire anchc, come gia dissi, il micro-

tiiiiio, riportando dopo la grandozza avnla sopra una scala motrioa.

INel caso in cui s'adopora la lente, I'uso del compasso e gia incomodo, od

io adopero un soniplicissimo strumento die dall' essere impiegato nella mi-

suraziono di oggotli non affatto niicroscopiei chiamo Plesin-im'crnnirlro. Tale

istrumento consisle in una laniinetta metallica quadrata, di 0"\00:j di lato, i

cui uiargini sono lagliali in isbioeo ; sul piano inclinalo sta tracciata una scala di

due niillimetri divisi in decimi di millimolro. Ouesla laminelta A (Tav. I,

fig. 6) e montala sopra un manico B egnalc a quclli chc porlano gli aghi.

E bone chc la modosinia porti la scala non solo ai lati, ma anche nel margine

estromo (Tav. I, fig. 7). Mentrc si anatomizza usando dolla lento, s' intro-

duce r accennata laniinetta fra le viscorc e le parti chc si vogliono misurare.

L' ago graduato di Strauss non mi riusci cosi comodo.

Che sc si dove ricorrerc al microscopio, la grandozza rcale degli oggciti de-

vesi otlenerc in vario modo,, seeondo il caso che sia noto od ignoto il potere

amplificatorc dell' istrumento: quando non si conosce la forza del microscopio

non si jiuo adopraro cho il mkromvtro, oppure il metodo di paragone con og-

"otli di nola jjirandezza.

Del micromclro. — 11 niicromctro e nna piccola lastra di vctro su cui un'arte

porfeltissinia Iraccia un millimetre diviso in 10, in 100 ed anche in pin parti.

D'ordinario s'adopora il micronietro d'un millimolro diviso in 100 parti. L'uso

del micromoiro in qM<'slo caso consisle nel collocare diioUameutc I'oggotlo sidla

scala vedcre quanle divisioni del millimctro occupa. Ouosto melodo e soniplicis-

simo; luttavia si e obbligati a pralicarlo con molla parsimonia, 1.° porcho c diffi-

cile die Toggotto occupi precisamonlo la scala del micromclro; 2." porcho pochi

oggelti vi si preslano; se sono opachi, per esenipio, vclano la scala sotloposia;
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3.° pcrclie dovcndo bagnare in qiicslo caso il micromctro per poi pulirlo, e faci-

lissimo che ne venga dclrimenlo alia scala clic vi c tracciala : e siccome qiicsli

piccoli islriinioiili soiio d' iia ccrlo coslo od c- dilfRili! avcrli pcifetti, cos'i si

devono adopoiarc con niolta cautcla.

L'allro luctodo del paragonc r ])ii!i praticabiic c si fa con fdi di nolo dianie-

Iro, con sahbia, cc. E mclodo pcro solo d'appiossiinazione (0.

E nu'i^lio ([tiindi conosecre I'inj^randinKMilo del niicioscopio ed adoperare.

per avert- la giandezza degli oii^elli, i nietodi che hanno per base la cono-

scenza di cpieslo potere anjplificalore.

Quasi lutli i niicroscopii d' un certo merito hanno la tabclla degli ingrandi-

nicnti giusia le varie eo[nl)inazioni di cui sono capaci. Qiialora (jiiesla niancasse.

bisogna avanli tutlo coslruirla, il che, nieglio ciie con qualuntiue altro proccs-

so, si fa niedianlc due niicronictri, uno oculare, I'altro obbiellivo. 11 niicrome-

tro obbiellivo che serve in quesl' opcrazionc e (piello slesso di cui parlai piii

sopra; il microinelro oculare e un j)iccolo micromolro, per lo piu di un niillimetro,

diviso in dieci parli, e collocalo nell' oculare islesso al fuoco della prima lentc

che ingrandiscc quasi semprc dicci volte. Si applicano qucsli due micrometri

al microscopio e si osserva quanlc division! del niicronu'tro obbiellivo sono co-

perle da una del niieromelro oculare. Si isliluisce la proporzione e si olliene 1' in-

grandimcnlo dclla lenle del microscopio.

Otlenuto quesl' ingrandimento, si avra la grandczza degli oggelli faccndone il

discgno colla doppia visione o colla camera lucida. 11 disegno sara egnalc alia

grandczza a|)parenle dell' oggcllo, cioe all' ingrandimenlo deirislrumenlo. Si

dividera quella grandczza pel numero dcUe voile che ingrandiscc il microscopio.

e si otlerra la grandczza rcale deH'oggetlo. Ouesli metodi che sembrano com-

])licali (juando solo si senlono a descrivere, divenlano assai facili ncU'alto pra-

lico; e per poca atlenzione che vi si prcsli, se ne comprcnde subilo la ra-

zionalila.

L'uso del microscopio richiede pralica: e dcssa che fa trovar subilo il fuoco

della lenle , cssa che insegna ad usare del diafranmia . cssa che fa evilare

(1) Esistoiin allri mclodi, ma pii'i complicnti c mciio esoguihili nclla gcnoralila dci casi: pci-

csciiipio, (|U(-Ilo (Irll'iiso dolli' i(7( iiiicroinetriilie ncll' oculare, conic trovansi nci coslosisslmi

niicroscopii di I'liissl. Qucslc vili si iiiiiovono avaiili c iiidiciro fiiiclic Ic loco puiitc iiilcrnc loc-

caiio i liiiilli dclToggctlo csposlo aU'osscrvazioiic. 11 (piaiilo esse vili saranno stale iiiosse c la

distaiiza a cui Ic loco piiiile si saranno ferniatc, daranno !e giaiidc/.zo dell'oggclto. Si usaiio

allelic dc'lili incroeiati (micrometri a lili) c Icsi nel tampo del mieioseopio c clic sono parimcnli

niobili. — Ma, rlpclo, sono qiicsti metodi piu eomplirali cd abbaiulonati dalla massima parte de-

gli osscrvaloii.

Vol. VI, 7
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gli PiTori c li la liionoscero. lo noii ai^i^iunt^ero i[uiiuli iiuU'altro in proposito,

incuKanilo solo ilic la jHTSOveran/a fa riescire in laiilc cose clie a prima visfa

si diiTi)bero insuperabili.

CAPO HI.

ZOOLOCIA DEL BOMBICR DF-L GELSO.

1^-1 pailP /,oolo2;ica chc risgiianla il bombice del s?elso piio essere csposta in pochc

parole. Ksso non a|)|)ailieiie a (|ne£;li animali di pioblemalica stvuflura che per man-

raiiza di caratleri precisi ed eselusivi, o per posscdemc in se congimili di dispa-

rali fra loro, non Irovaroiio mai lissa posizione nei sislcmi zoologiei, ma furono

balzali dalliino allallio posto secondo i pensicri varri dcgli autoii. Dacche per-

venne in luiiopa dalle lonlane coiilrade donde trasse la sua origine, c dacchi

il rigore sislenialico coniincio ad inllucnzarc nellc classificazioni zoologichc, il

bombice del gelso trovo sempre fisso il suo posto, tranne quelle piceolc oscilla-

zioni nei subordinati griippi dei sistemi {familia, snbfamilia, (ribus, ec.) chc

riuscivann inevitabili col vaiiare degli organi assunti a regolare la gerarcbia delle

divisioni sislemaliebe. II possedere esse palesemcnte I'organizzazione dei lepidol-

leri, r essere niunito di tiiUi i distinlivi proprii agli animali di quesla sezione d'in-

setli , fu causa per cui venissc da principio gia assai bene caratterizzato e con cio

stabilili anebe i suoi rapporti con tulle Ic specie della sua classe (Jvsecfa),

e del suo ordiue (Lepklop/era ).— Prima di Linneo il bond)ice fu pur descritlo

zoologicamente ('), ma non incpiadrato in alcun sislema, cbe ancora non nc

esisleva. Ecco le due prime diagnosi rigorose cbe noi Iroviamo nelle opere

zoologicbe , nelle quali sta descritlo il bombice del gelso. Esse sono dovule

I'una a Linneo, I'altra a Fabricio, grimmortali iimovalori dei sistemi di

y-oologia cd i grandi maestri nei descrivere j caratteri degli animali.

Linneo iutilola il noslro insello PItahena mori. Pb. alls pallidis: strigis Iribus

obsoleiis , sulcis maculaque lunari (2).

Eabricio lo intitola Bombijx mori (3). B. Alis reversis, pallidis, strigis tribus

ubsoletis, fuscis.

(I) Per (icfcrizionc :nolo!)ica iiitcndo radditainrnto di alcuni caraltcri e.s7erH( clip valganoa far

Tiooiiosccrc linn dala s|iciic animalc franitnozzo nil' aide UiUe.

(«) Syxtcmn .\nlin(r. cc. Udil. Xlll, 1789, |iag. 2413, \. 33.

(3) (jiiantuiKnie l''abricio abbia iciU-odijUo il iiomc gcnerico di BoiHbijx, pure appnsi at Bombjx
iiiori il iiome di Linneo, perclid i solo alia spcftc the lo lio riguardo ; e litciigo dovcrsi, per
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Srhrank lo colloc«) in iiii i^eiicrc distinlo, cliiamandolo Lasioeampa tnori "i.

Boilard pone il bonibicc del tijelso ne' suoi lepidolleri notlunu della famiglia

de' bombiciti, e nel gencic Lasiocampa di Schiank cosi caratlcrizzato : ali noti

dcntellale, le superiori a telto, le inferiori riversate come Ic anlecedenti, palpi

cho non fanno beeco.

II noiiic specilico venne dalo a quesla falena dalle foglie dell'albero di

cui si nutrc.

Vnricia del bombice. — II bombice del moro olTre dclle variela dipcndenti.

per la massima parte, dal niodo di eollura. Pochi animali senlirono, quanto il bom-

bice, r influenza della domeslicita e dell'assieme dcUc cure chc Tuoino prodiija

a lui ed all' albero che lo alimenta. Di qucste varieta alcune sono tiansilorie

.

altrc invece sono capaci di consorvarsi piii o meno di generazione in genera-

zionc, qualoia la moltiplieazione loio si opeii sotto dale circoslanze di localilii

e di cibo, variando le quali il baco ritorna al priniilivo lipo. Oueste varieta

si liinitano al colore, alia durata della loro vita cd a qualche differenza di

costume.

Dcvo qui notare pcro che, per quanto sensibili siano le varieta nella larva

e nel bozzolo , sia per la forma che pel colore. I'insctto perfetlo si trova

essere sempre lo stesso.

Variela di colore. — La tinta del baeo da seta del primitivo tipo ^ bianca,

leggernientc perlacea, e talvolla volgente un poco al rosso. La farfalla pari-

mente 6 bianca con qualche tinta gialliccia e con quelle siriature indicate nella

diagnosi sopra riportala. II colore del bozzolo e d' un giallo d' oro con varie

gradazioni; ora pin pallido , ora piu rossastro. Si hanno anche bozzoli vol-

genti un poco al violetlo ed un poco al verdastro. Una varieta costante pro-

duce bozzolo bianco e seta candidissima.

Le varieta di colore nel bruco sono maggiori che non nel bozzolo.

Una varieta singolare e , direi quasi , elegante , e quella che ad ogni anello

presenta un cingolo nero, che fa singolare distacco col bianco del restanle del

corpo. E la varieta cosi delta zebrata. 1 bachi che la offrono si distinguono

ancora pel loro maggior volume.

denominarc !a specie, sccglierc seinprc il nome spccifico piii antico accoppiandolo col nomc del

juo primo invciUorc, qualsiasi poi il gciierc in cui, col progrcsso della scicnza. >eiiga la s|.ecic

eollocala. 1/ uso ora invalso di apporre ad una specie gia conosciiila il nonic dell" aulorc del nii()\ o

gcnorc, nella quale fu fatia entrare, mi scnibra poi-larc una deplorabilc eonfusione. Si persuade

di cio chiunque svolga i lavori paleontologiei di \. D"Orbigny, di Agassiz sugli Eeliinodeinii. ei-.

(1) Da XjiTio;, hirsulus, c xxari), eruca. Vedi Schrank. Fauna boica II, 2 (t.")3). 1804.
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Uii' ultra variela sc iie conoscc, die pare pcro assai rara (io non ne vidi

inai); olFre il baco mezzo bianco c mezzo iiero nel senso della sua limghcz/a (•).

lina variela noii eostanle e qiiella del baco ncj/ro/U', il quale si presenta nero

in liilla la sua superlieie, eio che e dovulo ad ua colore piii inlenso del pig-

menlo proprio del derma; ma e variela die iion si perpelua, come avro a

mostrare nella parte llsiologica.

Da \arie esperienze die si fecero e die io ripelei suUa produzione di quesle

variela, si ricava:

1." Clie molle variela si lianno a case;

i.° Che le variela zebrale si conservano quando lali sono i due gcnilori,

Alcune volte i)ero da u;enitoii zebrali iiascono larve bianche;

3." Clie liullueuza del mascliio predomina, sicche quella della femmina

hvanisce lolalmente.

(]irea la pennaueiiza del colore nel bozzolo, diro che da seme di farfalle uscile

da bozzoli biandii e proNcnieuli da baclii zebrali e bianchi, due soli sopra

300 riuscirono ancora bianchi; gli altri eraiio del solilo colore doralo.

Allre variela si hanno nel volume lanto delle larve come dei bozzoli. II

pralico distingue in quesle una grandissinia quantila di diircrenze pel volume

del bo/./.olo, per lo spessore delle sue pareli, per la natura del lilo; ad ognuna

si concedono nomi parlicolari; vi sono variela dipendenli dalle condizioni

almosieriehe e dalla ualura dell' alimenlo proprio di quelle dale localila. Altrove

portate, lulle si riducono alia variela dominanle in luogo.

Boissier de Sauvage cita de' bachi verdi, variela questa da pochissiini allri

ricordala, e bisogna dire rara assai c affallo accidentale.

Per la praliea coltivaziouc dei bachi sono maggiormenle importanli quelle

variela che slanno in qualdie relazione colla copia c coUa iialura della sela

,

colla durala della vila del bruco, col consumo che esso fa di alimenlo, ec.

Sollo tali rapporti si enumerano parecchic di quesle variela, di cui le piii im-

portanli ponno ridursi a cinque, cioe:

1.^ Ouella comune die produce il bozzolo giallo e die ollie 4 mule;

2.° Quella del bozzolo bianco parimenle a 4 mule;

3." Ouella che ci viene dal Friuli assai grossa;

4.* Ouella propria del Milanese e die offre solanicnle Ire mule;

').' Ouella, linalmenle, soggella a 4 mule, ma che si puo coltivare 3 volte

air anno per la rapida maturanza del gcnnc sue, per cui le uova si svolgono

poco tempo dopo essere slate deposle.

{1} OpuscoU scelti inlere$Sttn(i. Nuova cdizionc. Mitano, 1782, png. 328.
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I>a prima di quesle varieta e quella cIk' niaggiornienle convic'iK- e die

« universalineiUc coltivala pei niinori inconvenienli c i maajgiori vaiilaggi

'•\u^ olFic. In essa la quaiitita ({i seta iclaliva alia crisalide c di circa \o

per 100, di cui 12 parti s'oUcngono colla Iraltiira. — J)a (jiicsta varictii si liaiino

da 480 a 500 hozzoli per ehilograiiiino, ed il bruco iiialuro pesa circa 4

grainmi; si numerano circa 39 mila nova per oncia.

La varieta friulana invece <!; assai voluminosa; i siioi bachi maturi pesaiio

<:irca 10 gramini e il ioro bozzolo .'J. — La loro viUi e pii'i luiiga e consuriiano

inaggior copia di aliiiuMilo clio iioii la variela coiiiune: circa 38 mila uova per

oncia. La seta e grossolana.

E invece assai fina la seta nci bozzoli appartenenti alia varieta di tre mute,

larpiale, sceondo alcimi, non sarebbc neppurc una varieta, ma una degenera-

y.ionc della comune; nientre diversaniento, ed a ragione, ne pensa il Dandolo.

Anclie le uova sono piu piccole, abbisognaiidone fino 43 mila per averne

un' oncia in peso.

Una razza singolare e quella dci bozzoli bianchi, la quale in alcuni luoghi si

conserva cosi bene, che fra milioni di caiididi bozzoli non sc ne niostra ncp-

pure nno giallo. Mathou de Fagerc ncl 1772 apporto in Francia questa razza

(•he si conscr\o egregiamenle. — Danno poca ma finissima seta, il cui uso

piMo e COSI limilato , che non vale a farnc estendcre la coltivazione. — Abbi-

sognano per un' oncia 40 mila uova; qucste sono di colore un po' azzurrino.

Pel lisiologo e per ranalomico la piu strana varieta dei bachi e quella co-

noscinta sotto il nomc di Irivollini, le cui uo\a lasciano cosi presto sfuggire

dal loro seno il baeherozzolo maturo, che dalla priniaveia all'autunno si ponno

avere Ire generazioni. Sarebbe il soverchio calore la causa di questa varieta?

Alcuni vorrebbero che si, facendo notare che nclle calde colonic, ove il baco

venne introdotto, facilmentc si produce la varieta trivoltina c le sue uova poco

dopo depostc sviluppano rcmbrione. Gli scriltori francesi sono di prefcrenza

di questo parere, mentre alcuni autori ilaliani, tra cui citcro il Moretti ed il

(jhiolini, dicono cssere una varieta distinta
, poggiandosi sulla esperienza piu

volte replicata, the delle uova tenute a forte calore di cntrambe le qualita, solo

quelle si svolsero die provenivano da parent! trivollini. — Ad onla di tal pre-

gio i bachi trivoltini non sono da preferirsi agli altri; e tra tutte le variela

per copia ed eccellenza di prodotto va data la preminenza a quella che comu-

nenicnte si coltiva da noi.
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CAPO IV.

BIBLIOCRAFU DEL BOMBICE DEL GELSO.

Operc nelle quali si parla del baco da seta soKo i moltcplici rapporU

in ciii la sua storia pud essere frattala (*).

ATAoti r* r..

2600. Tradizione cliiiicse dell'iinperatricc Loii-Tsce.

583. Ezcchiele, neH'Anlieo Testainento, Capo XVI, v. 10, 13.

S51. Confucio chc rappoila i libii King.

* 38 i. Aris/otdes. Hcpt ^wcov icjTOpia?. to E., n. XIX, 2 vol. in 4." Paris, 1783.

350. .S. Basilio. Lelt(;ra VUI. Sui giorni della crcazione del mondo. — Esa-

meione, volgarizzato dall'abate Jacopo Bernardi. Venezia, 1 81 4, p. 1 S3.

D«i>o ti. i;

70. Pliaii Historia naUiialis. Lib. XI, cap. 26. — L'aulorc in qucsta kc-

Icbrc sua opera ripete cio che dice Aristolilc, con poco di nuovo.

93. B. Johnnnis Apocal^'psis , cap. XVllI, v. 12.

169. Galeni Opera omnia. — Suggerisce il filo di seta nclla legalura delle

vene.

ISO. Pollucis Julii Onomaslicon, lib. VII. Amsterdam, 1706.

190. S. Cleniente Alessandrino. Pedagogo, lib. Ill, c. 10.

200. Tertullianus. De Pallio, cap. 3.

218. Eliogabalo — in un decieto parla della seta.

270. Aureliano, come sopra.

370. D. Ambrosii Exameron, lib. V, c. 23.

400. .S. Giovanni Crisoslo)iw. Omelia.

300. Servius, in Comment. Georg. Virgilii, lib. II.

(1) 11 sogiio ' addila Ic opcrc die pat'lano del baco sotto il rapporto seicntifico; le altpc trattano

rargoniento solo, o per la niassima parte, dal lato industrialc cd ccononiico ("). Quest" clcnco e

tinrriato cron(ilc>(!;icamPiilo. lo noii intcndo di darlo complclo; e dosso poro abbastanza copioso. —
l,;i moilc chc. lion < iiuilli), lolse alio sciciize II cav. M. Bonafous, ci privii d'lina Uibliograiia di

unto Ic opcrc riKUardaiili 1" allcvaiiicnto dc' baclii c 1' arte sciica , dairilhistrc bacoiionio annunciata

c die sappiaino aver cgli coinpilala con niolta cura. — Alio operc clie trallano sciciitiliraniente del

baco nggiungcro, o\e il caso lo ridiicda, un ecnno suU' argomcnto dcllo sci'itlo e sul incrito suo.

^| In qnt^lo rlenco non furono comprcM: Ic opcrc clic Iratlanu esclusi\ann'nlc dflla collivaziuiio del gcl.'-u «

df^lla manilaltura della seta.
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1050. Suida. Lexicon, letlera Y, edizionc del Kuster, 3 vol.

I.160. Bonnfido Pnganino. II tesoro dei rustici. (In dialetto bolognese.)

1 iijO. Lazzarc/li Aloysius. Boml)^'x. IJasilea. (Ristani[(alo a Jesi, 17G3.;

I 471. Sforza Gakazzo Maria. Edillo. Codice Visconlco Sfoizcsco, di Carlo Mor-

bio. Milano, 184G.

1510. Gusto/us e Spolelo. De sere scu de selivoniis animalibus.

l.'>37. y'idii llwrom/mus. Dc Bombyec. Roma.

Traduz. ilaliana di Marco Sandi. Venczia, 1816.

• di Ik'nedollo Del Bene. Verona, 1817.

francesc di Bonafous. Parij^i, 1844.

l.'i.'in. Cardamis. De subtilitale. — L' opera fu pubblieata nel 16C:!.

l.')64. Giudkciolo Liuanzio. Avverlimenli bellissimi e molto utili a ehi .si di-

Ictta di allcvare c nulrire quegli animali che fanno la seta. Brescia.

I.j70. Guasco Annibalc. Vers! rimati suUa coltura dei lilugelli. Alessandria.

1581. Corsucio G. Andrea dc Sascorbaro. II vermicello della seta. Rimino,

in 4.°

• Gonculo de las Caswi. Arte para criar scda. Granada. Opuse. in 8."

1585. Tesauro Alessandro. Delia Sereide. Canti 2 (doveva averne 4). (Reim-

presso nel 1777.)

1599. Olivier dc Scrres. La Cucillettc de la soie. Parigi. — Descrive la na-

scita dei bacbi dalle carni mortel, i pcricoli delle galline, dc'sorci e

de' galli; c come si debbano difendere i preziosi insetti.

1 600. Lo slcsso. Theatre d'agricullure et niesnage des champs. On est reprc-

sente tout ee qui est re(|uis et necessaire pour bien dresser, gouver-

ner, enrichir et cmbellir la maison rustique. (2." edit, augmentee par

rauteur. Geneve, 1029.)

1602. Lc Tellicr J. B. Brief discours concernant la inaniere de iiourrir les

vers-a-soie. Paris. Opuscolo in 12.°

160.1. Lo stesso. Memoire et instruction pour I'etablissement des nuniei-s et

I'arl de faire la soie en France. Paris. Opuscolo in 4.", con lig.

1609 ? Iiislruelion for the increasing of mulberry trees, and the

breading of silkworm for the making of silk in this kingdom. Lon-

don. Opuscolo in 4."

1626. Polfraimcsrfii Polfranccaen. Del modo di coltivarc i mori, insienie cod

la cura de'vermi da seta, \crona, in 8."

• Parisani Giacomn. II baco da seta. Bologna. — Assai raro.

1628. ?*'ozzolini. II sogno dei sogni, ovvero il verme da seta.

1650. WilliaDis. Discovery of silkworms. London, Opuscolo in 4.°
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1653. Zinzcndorff. Anloilung zur Pflege dor Maulbcpibiiiinie iind dcr Seiden-

nuipon.

1665. Isnnnl Christoplic. Mrinoires et iiistriic.lions j)our It- plant, dcs inuricrs

blancs, iiouirilurc dos vers-a-soic, clc. Paris, G. Soly. Un vol. in

8." n-.

1668. Sliotliiinits .foil. Vcrnits scrrrous. Paris, in fol.

"1686. Mdlpiy/iii Mairclli Disscrlatio Epistolica dc Boinbycc, clc. Lngdiini , in

fol., cum .\ll lab. Di pag. 44. — Opera stupenda per la copia delle os-

ser\'azioiii e la nilida esposizione. Di Malpiujlii, in riguardo agli argo-

nicnti elie Iralto, si puo dire quanio Ilaller diceva di Swammerdam

,

il Malpighi Olandese, ehe taiilo li sludiava da lasciar ben poco a co-

glicre a coloro ehe s' arrischiavano sul medesimo campo. L' unico difello

di tale piibblieazione sono le tavole male cseguile, quanlunque reditore

le (lualilieiii col nonie di alogantinshnp.

1689 ? Anweisung zur Maulbeer und Seidenzucht. Bern. Opusc. in 8."

\69'2 "? Trattato de' cavalleri, ovvero vermicelli che fanno la seta.

Venezia, in 1^.° Ristampata ncl 1090.

169;$ '* Ausfiirliche Erzahlung wie Maulbcerbiiume und Seidenwiirmcri

geplleget, gewartel, forlgepflanzet, die Sciderecht und genutzet werden

kiinne. Leipzig. Opuscolo in 8."

I69.J ? Instruction du planlage el des proprieles du mnrier, et dn

gouvcrnement des vers-a-soie. Lyon. Opuscolo in 12.", con lav.

!709 ? Observations sur I'economie des vers-a-soic pour I'usagc de

la Hnllande. Amsterdam. Opuscolo in 12."

171 i. GoDsaycr Andreas. Exercitiiun de Bombycibus. Resp. Conr. Gerl. 4,

Hafniic. Di pag. 8.

? Der Seidenbau in seiner nothigen Verbereitung, etc. Berlin.

Opuscolo in 4.°

1719. Barliam Ilcnrtj. An essay upon tbe Silkworm. London. Opusc. in 8.°,

di pag. 180.

Finiel Jacques. Traile de la mani<^rc de transplanter les muriers et d'c-

lever les vers-a-soie. Nancy, Cusson. Opusc. in 16.° fig.

1731 ? Eigentliche Art den Seidenbau mit Nutzen zu tractiren. Ber-

lin. Opuscolo in 8."

' 1732. Swammerdnm Johan. Jae. Biblia naturae. Amstelodami, 2 vol. in fol. —
Lavoro immenso e che mostra un'arle tutta parlicolarc di fare le piu

minute e delicate anatomic. \i si Irova fisruralo nn sistema nervoso

del baco da seta (Tav. 130 e 151).

'o"
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17 33. VaUisnerii Aiitonii Opeia omnia. NenetiK, 1733-1783. — Descrivc

bene il culcino e nc discutc It; cause. In molta parte 1' allilhuisce al

lioppo calilo ])('! la coltura e solidiflc.azionc del liquido del baco e

(loUa ciisalidc. — \n allr'opcra narra la sloiia d' un fiale, analdga

a queila di Irate Cipolla del Boeeaeeio , ehe assicurava un villieo . i

cui bachi erano peiili tulli del cakino , csseine causa I'aver egli la-

vorato il gioino di s. Antonio.

? Compendious aeeounl of tiie Whole art of the silkworms.

London. Opuseolo in 4.° con 6 tavole.

1734 ? Traile curieux des vers-a-soie , impiime a^ec un Traite des

mouchcs a miel. Paris, Siradhomme, in 12." Reimpresso nel 1752.
' 1734-36. Reaumur. Ren. Anl. Memoires pour servir a I'histoire des inseetes.

Paris, 6 vol. (V'. Tom. I, Memor. 11, pi. 3,4; Tom. II, pi. o.) —
Pochi naluralisli ebbero uno spirito cosi osservalore ed il dono d'una

esposizione tania ehiara e persuadenle quanto Reaumur. Ouestc sue

memorie sono un vero lesoro di scienza.

1740 ? Von der Generation der Nachtgekiinstelten Seidenwiirmen aus

Fleisch. Breslau. (Natur und Kunstgeschichte, G."" \ers., pag. 1740.)

17 42-44 ? Menioire inslructif snr les pepinieres des muriers blancs

.

et les manufaetines des vers-a-soie donl le Gonseil a ordonne letablis-

semcnt dans le Poitou. Poilier. Opuseolo in 1
2.°

17 43. Patarol LaureiUius. Bombycum, libri tres. Venetia?.

174 4 ? Beschreibung des Seidenwurms, nebst lustigen gcdanken von

dem was naliiriieh isf. Leipzig. Opuseolo in 8."

1746. Buzzoni Niecolo. Beneficenza di Dio nella beneficenza dei bigalti, ee.

Milano, F. Malalesla. Opusc. in 24."

17.51 ? Unlerricht vom Seidenbaum , und Planzung der Maulbeer-

biiume. Ziillichau.

Marani Girolamo. Praliche osservazioni intorno al governo de'cavalleri.

Verona, Carattoni, in 8."

1732. Giorgelli G. F. 11 fdugeilo , ossia il baco da seta. — Poemetto in tre

canti con annolazioni seienlifiehe ed una disserlazione suH' origine del

baco. Venezia, in 8." Di pag. 208.

1753. '/Anken. Unlerrieht vom Seidenbaum. Wolfenbiitlel. Opuse. in 8.°

1734 ? Memoire pour la culture du nmricr et ledueation des vers-a-

soie. Poitier. Opuseolo in 12.°-

• Ladmirnl. L'art dc cultiver les muriers blancs , d'elever les vers-a-soie

et de tirer la sole des cocons. Paris, Lott et Bulard. in 8.** ligurato.

VoL Yl. 8
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Riisel von liosenhof Aug. Joli. Insfklcii-beliisliijuiif^en. Niirnberg, 1753.

— La lii;ma tlt'l Iiaco »• iicl Tom. Ill, tav. 7 e 8.

? \ oisclilai; (Icn Seidonbau in ciiicin Jalire zwcimal mil INutzen

zu Ireilx'ii. (Realzoiliing, pag. 143, lol.)

Liinurus Qoolits. Uc PiiaUi-na honibyce. Disserlalio Epislolica. Upsa-

lia\ Di |)ag. li.

lielii Xiicciiriii. II baco da seta, pocnia in 4 canli. Verona, M. Moroni,

in 4." gr. (Nedi 17 Co.)

.' .VbliaM(lliin^cn \ on den Manlbecrbannicn , den SeidcnwiirnK'n

nnd dcr SoidonspiiuiiMON . Berlin. Opuscolo in 8.° con 5 lavole.

Fnrcliiis Lars. Disserlalio dc cultura IJonibycum et Serici. Resp. Kr.

Isberij. Londini, Golbor. Opuscolo in 8.", di pag. 36.

Ilitjfinitniix (jotlofmlKs. Observaliones circa bondjyccni sericuin el morns

e\ anli(piilale di'|)ronipt;v. Tubingw. Opuscolo in 4.o

C. C. L'arl de nuilliplier la sole , ou traitc sur les muriers blancs, I'cdu-

calion des vers-a-soie, el le lirage dcs soies. Aix, David. Lin vol. in 12."

T/ii/iniiis. Die Praklik des Seidenbaues besteliend in 3 Tlieilen , elc.

Rerliu, in 8.°

Sii'inbarl I. C. Anweisung vie der Seidenbau auf die leichleslc Ail zii

Ireiben. Ziillicliau. Opuscolo in 8."

"? Kducaliondes vers-a-soie. (Journal econoniique, pag. 445.)

/ioi.ssier tie Sawafie. Menioires eslinies sur Teducalion des vers-a-soie.

Paris cl iNimes, 3 vol. in 8."— Descrive la posizionc die i baclii hanno

(jnando due di essi fanno un sol bozzolo, non cbe il mceeanismo del-

I'uscita della farfalla dal bozzolo. Fa dellc belle osscrvazioni sui co-

lon dei bozzoli e cila baclii verdi e non bozzoli verdi. Ha pure un inlc-

ressanle arlicolo sul prolungamenlo della vila dell'uovo inverniciandolo.

iNel 176.J lie fu falta una Iraduzione in Milano col lilolo: Della niauiera

di far nascere e nulrire i baehi da sela.

Verge. Precis sur I'educalion des vers-a-soie. Tours. Opuscolo in 8.°

? Unlerriclit von Pllanzuui!; der Maulbeerbaums und Pllenfuns

der Seidenwiirnie. Leipzig, in 8."

? kiirze Anweisung zur Pllanzung der Maulbeerbiiunie und

Erzieliung der Seidenwiirnie. Wien. Opuscolo in 8."

f!i'//i Ziiccnria. (Vedi 1756.) Nel 18^2;* ne fu falta una rislampa da!

Visaj nella raecolla di poenielli didascalici , Tom. Ml. — Assomiglia

il cangiamenlo del baco a quello dei fiori: nella crisalide slarinsello

come il fiorc nel botlone. Descrive assai bene il calcinarsi dt;! baco.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO M
ncl canto IV. Si appogs^ia molto alle osservazioiii di Malpiglii , <li Loeu-

wciihock e del Libaiio.

1766 ? Arte di niolliplicare la seta. Milano, Agnelli. Opusc. in 8."—
\i si dice acido il baco cakinato.

1767. Tliomi'. Meiiioiies sur la nianierc d'elevcr les vers-a-soie, et sur la

culture (In iiiurier blanc. Lyon el Paris, Vallat. Un vol. in t2." lig.

(Seconda ediz. , Amsterdam, 1771.)

'? Hinliinglichc Aideitung zur Seidenzuelit. Llni. Opusc. in 8."

con 1 lav.

1768. Griscllini Franc. Istruzione per la coltura dei niori bianehi. Venezia.

Opusc. in 8."

1770. Gnubit. Traduzione del Tchou-King.

Troili (Pddrc). Lettera suirindurimcnto dei bachi da seta. Modena, Mon-

tanari. Opusc. in 8.°

• DttbiU A. La Muriomelrie. Instruction nouvelle sur les vei-s-a-soie. Lau-

sanne, J. Cueliet. Ln vol. in 8.°

• Gleditseh G. J. Grund. Anlcit. zur Seidcnzucht. Jena, in 8."

1771 ? Dizionario del iilugeilo, die conliene le regole pralichc per la

buona coltivazione di esso secondo le |)ii!i recenti scoperte. Torino.

Opuscolo in 8."

1772. Aglio Gius. Dissertazionc slorico-nalurale atlorno al far nascere ed al-

levare due \olte almeno enlro I'anno, anche nella Provincia Cremo-

nese, i baeiii da seta provenienti ancora da bozzoli ilosei. Milano.

Galeazzi. Opusc. in 8.°

1773. Gadd Pehr-Adrian. Ron gjorde vid Silkes-Afwclens inforande i Finland

f\'etensk. Acad., II And!., pag. 281-287.)

llli.BiisrhiiKjAiil.l-'ed. Worbercitung zur grundliclien und niitzlicheii

Kenlniss des Scidenbaues. Berlin, in 8.°

Kilo. Brcgunli Jos. Instruction familiere sur Teducation des vers-a-soie. Ge-

neve, Pollel.

Fabrieius Jo/i. Sysl. Entomologia). Flensburgi et Lvpsioe.

Biijfet. Reflexions critiques sur la Muriomelrie par M. Dubel. Paris.

Ln vol. in 8.°

177C. Bcfloni Carlo. Progetio per preservare i mori dalla correnle epidemia.

— Fece pel primo conoseere i baclii trivollini.

Bruni Girolamo. Opcrazioni pralichc intorno al modo di nutrire i baclii

da seta. Venezia.

• Pimbolo Antonio degti Anr/elfredi (nobile padovano). Sulla (pialitii degli

eflluvj del baco da seta. Padova, Garzctta. Opusc. in 4.°. di pag. 77.
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1776. Lepechiii Iwun. Tagcbiich iiber s. Reisc iluirli versch. Provinzcn dps

niss. lli<iclu's ill ilcii Jaliroii l7(i8-60. Alu-nburg. 3 vol. in 4."

? Nollsliiiuligc iiiiF vicljiiliiigt' Eiraliniiig gcgriiiuletc Anlcitung

sovolil ziir Soidenzudit. Carlsriihc. Opusc. in 8."

<777 ? Ilcgola pralica c conipiuta di allevare i bigalli fi'liccment*.

Ldinc, Gallici.

1778. Caslelh'l Carlo. Islriizionc circa il niodo di coltivaie i gclsi e allevare

i baclii da scla, con nuovc applicazioni c rillessioni. (Dal I'rancesc.) To-

rino, Soriii'lli, in 8."

.' .'Vnnierlvungi'n iibcr den Seidenbau in Dcutschland. (Verniiseh.

verbess. Vorschliigen, vol. 1.°)

1779. Beltoni Carlo. INuove cspcrienzc, ec. (Vedi 1776.) Leltera all'Arduino.

— Fece bere i bachi, cbe bebbero niollo e lilarono bene.

March. A treatise on Silk, Wool, Worsted, Cotton and Thread, etc,

London. Di pag. 44.

Purqiu'dila Antonio. II tesoro della Sardegna ne' bachi da seta e nc'

gelsi. Poenia sardo c italiano; dedicato al viccre Lascaris. Cagliari.

Bn'rjan/i Jos. An essay on the method of carrying to perfection the

East-India raw Silk. London. Opuscolo in 8."

1780 ? Jstruzione per avere buona seniente de' bachi da seta. Mi-

lano. Di pag. 7. — \enne in seguito pubblicata in aggiunta della Re-

gola pratica, ec. (V. 1784.)

? Beitriige zur Geschichte und Cultur der Seide. (Frank. Beitr.,

vol. 3.°)

I78i. Fabroni Adnmo. Del bombice e del bisso degli antichi. Dissertazionc,

Pcrngia, in 8.", con 1 lav. niin.

1783. Grisellini. 11 Setilicio. Memorie dodici. Verona.— Osserva il calcine nelle

farfallc; prcvenne il Grassi.

Drcwes. Leber Maulbeerbaunizucht und Scidenzucht. Breslau, in 8."

lintni Gerolumo. Sui bachi da seta. (Memoria inserita negli Atti della

Soeieta patriotica di Milano, Tom. 2.°, pag. 36.)

Thyinius. Anszug der Praktik der Seidenbaues, etc. Berlin. Opusc. in 8."

1784 ? Regola pratica e conipiuta di allevare i bachi da seta adat-

tata alia Lombardia. Milano, Galeazzi, in 8." Di pag. 68 , con una ta-

vola. — Da ottimi consigli tanlo per allevare i bigatti cpianto per far la

seniente.

liaunumn. Die Seidenzucht in Dcutschland. Un vol. in 8."

Flekehnann J. Mat. Leber die Erziehung der Maulbecrbiiume. Dresden.

Ln vol. in 8.°
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1784. Fahroni Adtnito. Delia roltivazioiic del gclso c dell" cclueazionc del fi-

ItigcUo, t'c. Pcnij^ia. Opuscolo iit 1(5."

Chaussier. Observations sur les precedes employes pour fairo j>erir la

clirysalide des vcrs-ii-soic. Dijon. (iNouv. Mem. de I'Aead., 2." seni.,

pag. 80-83.)

4 783. Liverati. Anweisung iiber die Seidenwiirmcr, etc. Posldam. Un vol. in 8."

I 78G. Meyer. Memoire sur les manufactures de Lyon. Lyon. Opusc. in 8.°

1788. Of/olini Girol. Due Ictlere, I'una inlorno alia comune scarsezza

dei bozzuli cagiuuata dalla 4." dorniita nel 1786, 1' allra pel comune

depcrimcnto dei bachi nel 1787, e suU' uso di una seconda raccolta

in agosto. Milano, Monastcro di s. Ambrogio, in 8.°

• Bcllardi Lodooico. Memoria in cui proponesi un mezzo facile ed eco-

noniico per nutrirc i bachi da seta in maneanza della foglia recente

di mori. Torino, Briolo. Opusc. in 8."

Grifjnon. Les Orangers , les Vers-ii-soie et les Abeillcs
,
poemes traduils

du latin et de I'italien. Paris, Legiange. In vol. in 1G.°

1788. Mozzi Enrico. Rieordi imporlanti per avere una felicc riuscita di filu-

gelli vcrmi da seta. Bergamo, Pinelli. Opusc. in 4.°

• Deutsch. Kiirze Anweisung zur Maulbeerbaumzuclit. Berlin, in 8."

• Stoirner v. Lud. Abhantllung von Seiden-Flaclis und Ilanfbau etc. Miin-

chen. Un vol. in 8.° (INe fu fatta una ristampa nel 1808.)

1789. Bclloli Antonio. II Iravaglio dei bachi da seta. Poemetlo latino. Pavia.

Un vol. in 8."

Fleisc/unann J. Mat. Aufmuiiterung zur Seidenbau. Dresden. Opusc.

in 8." gr.

• De la Jirousse. Des muriers ct de I'education des vers-a-soie. Con •'»

tav. (Melanges d'Agricult.)

Herzer X. Samml. v. Beschreib. d. SeidenpHanze. ^\ eissenburg. Opusc.

in 8."

Schnieber K. Darstellung des Vortheile v. Anbau der Syrischen Sei-

(lenpflauze, un vol. in 8.°

1790. Maggi Carlo. Memoria accademica sopra un nuovo metodo di far na-

scere con mighor riuscita i vermi da seta. Leltera aU'Amorelti. Bre-

scia, Passoni, in S." fig. — E conlrario al calorc umano per far svolgcre

le uova.

•• Maijet. Ueber die cultur der Maulbeerbaums in Deustchland. Berlin,

in 8.°

• Deutsch. Kiiizc Anweisung zur Maulbcerbaumzuchi. Berlin. Opusc, -in 8.*
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1701 ? Awoitimenti piatici per 1' t-ducazioiip dci l)aclii da seta, o

ca\ aliori, nol lei rilorio vonincso. \ crona.

I7!)i. Bertezon Sauvcur. Rullcxions sur los iiioyons d'amrlioiTr la culture

de la soio eii Fiance. Paris. Opuse. in 8.°

ITUa. TitUinanti. .Miiiaiuliun;; iilu'r d. Seideiibau. Dresden. Opuse. in 8."

Ilnzcr A'. Heilriiiic zur Keunln. der Seidenpllair/,e in IJayern. Reyen-

sburj:;. Ln vol. iu 8." (Kistanij)alo a riprese successivanicnte iiel 179.'1

e nel 1808. 1

Li) v/c.svso. Besehreil)ung tier Seidcnpflanzc. Regcnsburg. Opuse. in 8.°

I7'.)'i. ///(fsAoiv/s .1. llistoria universalis Ilyrici. Zagabria. 4 vol. in fol.

I7!)."i. Cifilrlli C(irh). I>'arlo di lilarc la sola a frcddo. Miiano, Galeazzi. Un

vol. iu 8." — Inveutt) jiel prinio ristrumeuto elie a torto dopo fu detio

di RiitluMloni.

Ili'rzer X. Nacbrielilen and Sclbsterfahrungen, cte. Regensburg, in 8.°

1707. Cnn/Diij. Instruelion sur la culture du murier, et sur les differentes

nianieres de grelTer les arbres ct d'elever le plus avantageusement

les vers-a-soie. TrenioUiere. Ln vol. iu IG."

1 7'i)8. Betlolini Mauro. Dell' epideniiea nialallia de' gelsi volgarmcntc detia

Secc/iorpllii. (Dagli Opuscoli scelti sulle scienze e sullc arti. Tom. X.\,

pag. 289.) Miiano, in 8."

Immcn v. K. J. Anwcisuugen zur Bienen und Seidenzucht. Leipzig. Ln

vol. in 8.°

Mehlcr J. Landwirlhseiiaft d. Konig. Bclimen. Dresden. 4 vol. iu 8.° gr.

1709. Bone c. A'. A. II. llandbueli der pract. Landwirtbsehaft. Leipzig. 6 vol.

iu 8."

1800. Fourcroy A. F. Sistemes des connaissances cliimiques appliquables a

la nature et a I'art, etc. Paris, an IX. Un vol. in 8." — Dice, par-

laudo del baco, una cosa niolto strana: « Cette larve parvenue a son

accroisscnient complet, forme, pour s'envelopper et se changer en

cbrysalide, un IU a I'aide de plusieurs trous fins, places au voisinage

de son auus » !I Dopo Malpiglii!

1801. Nicoini luir. Ileiiir. Leber die Seidenraupen, mit Zeichn. Leipzig, Heine,

in fol.

1802. Mailer. J. J. ^ oni Anbau und Nutzen d. Syrichen Asklepie, Schwal-

benwur/. oder Seideupllauze. Opuse. in 8.°

1803. Abate Antonio (penilenz. in Duomo). Educazione dei higatti, ossia Me-

todo pratico per farli nascen; , collivarli e far lor fare la semente.

Milauo. Gir. Rossi. (Ristampato dal Silvestri nel 1808, in 8.°, e nel
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1830, in 1:2.°) — Dice il baco sano acido. Invcnlo una macciiiiRlla

.•iiiaI()i;i;M a ijut'lla idcala <la Kramer per far iiaseere i Itacherozzoli dallr

uova.

1803. Pezzoli Giovanni. Regola pratica e com|)iula d" ailevare i baclii da seta.

Bergamo, Aiiloiiie. Opiisc. in 8."

• Miinchhaasien. C. 11. AllgemeiiK! Lariilwiilliscliart. I^eipzifj, (iardcn c

Selialz. 1^2 vol. in 8." gr.

1804. GoUliardt. J. C. Die Scidearaupe odcr Untcrriclil in lirzieiiuiig uiid

Pllege dcrsolben. iM-furl. L'n vol. in 8.°

Ni/s/cn P. II. Mciic an den mnsculiiscn Organen des Mensclien und

rotiibUiliger Tliiere angesteille galvan. \'ersiiclie. Tubingen, in 8."

1 800. Angelini/ Afjuslin. Letlres sur redueation des vers-a-soie et la cnllure

des muriers blancs. Paris, Maielianl. In vol. in 12."

• Piclsch. I. Pracl. Katekisinus iiber d. Seidenbau. Prag. Opusc. in 8."

1808. Ny-iten P. II. Recherclies sur les maladies des veis-a-soie el les

nioycns de les prevenir. Paris, Impr. imper. Un vol. in 8."

1811. Ilrinfl V. Fr. Die Landwirlhschaft der oslerr. Kaiserlhums. Wien . .'{."

llieile, in 8." gr.

I S I i. Raynaud. Des vers-a-soic el de leur educalion selon la pralicjue des

Gevennes ; suivi d'un precis sur les divers produils de la soie ct sur

la nuiniere de tirer les fantaisics el les llloselles. Paris, in li." Di

pag. 372.

• Ghiliossi dp Lnmic, Jos. Ifjn. Muriers el vers-a-soie. Coni, P. Hossi.

Un vol. in 8."

1813. Ramjheri Jos. Untcrrichl von der Gevinnung der Seide in Bolimen;

cine Irene, populiire auf eigene Erfahrung gegriindete Anleitung zur

Beliandlmig der Scidenraupen.

Millcrparher L. Opera oeconomica. Lipsise, in 8.°

1814. Si)iandni G. Breve mctodo per ailevare i bigalli adallalo al lerrilorio

cremonese. Letlere. Cremona, Fr. Manini. Opuse. in 8."

181<j. Sleintl. Anleitung den Seidenraupe in Frcien zu belrciben und milder

ubliehen Seidenraiipenzuchl in Zimnier in cine selirniilzlische \erbin-

dung zu bringcn. Wien, 181i>. Di pag. 109. — Sosliene il iiielodo

d'allevarc i baclii allaperto; I'aulore segui ii lore sviluppo giorno per

giorno, ma in fine le piogge, i vend ne dislrussero mia gran quanlita;

molti pcro fecero il loro bozzolo.

• Dandolo Vincenzo. Dell' arte di govcrnare i bachi da seta per trarre

costantemente da una data quanlita di foglia la maggior copia di ottimi
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bo/zoli, e lU'iriiilliuMiza su 1' imnicnlo aiiiuio di ricchczza. Milano,

Sonzo'ino, in fol. (2.' cdizionc nel 1818.)

|8I'>. Ili'rold Franz. Eiilwickliingsucsrhiclitc ilcr Sclimrllorlini^r. Anatomisch

uml plivsioloj^isili heailtcitfl ; mil 32 lal'. Cassi-l iiiul Mar'onrg, Kric-

gcr. I'll vol. in fol.

Dandolo Vincenzo. Sui baclii da seta, sni golsi c sui loro piodolti.

^ oroiia.

• Amorclfi Carlo. Del governo doi baclii da seta, delli volgarincntc bi-

gatli. Milano, Sonzogno. 2 vol. in 8.°

tSIO. Damhh Vineenza. II buon govcrno di'i baclii da seta dimostralo col

giornale delta bigalliera. Milano, Sonzogno. Vn vol. in 8.° fig.

• Porro LambcrleiKjhi Luiiji. Sui nietodo di Irarro la seta dai bozzoli per

mezzo del vapore. Milano, Sonzogno. Opusc. in 8.", eon lav.

Fngnuni Federico. Nolizia della bigaltaja padronalc delta Fagnana,

seguita da aleuni cenni sni vantaggi di tali bigaltieie. Milano , Uer-

naidoni, in 8.°

f81". Dn Per.ticn G. B. Dialoglii per ristruzionc dc'contadini veionesi nel

govenio de' baelii da seta, con lettera alia nobile eontessa Moseoni.

Verona, Mainardi, in 8." iig. — Dice il gelso portato in Italia dalla

Tureliia neiranno 1434.

? Melodo facile e sicuro per far nascere e ben regolare i

bachi da seta. IJrescia, Mecolo IJettoni. Opus, in 12."

• ? II lirianzino, ossia Trallato sui govcrno dei bachi da seta.

Brescia, Bcndiscioli.

Da Pcrsico G. B. Dialogo sui governo de' bachi da seta. Verona.

Danilnio Vincenzo. Storia dei bachi da seta govcrnati con nuovo me-

todo, ec. Milano, Sonzogno. 3 vol. in 8.°

Lo .itcsso. Avverlimcnti pratico-teorici per ottenere col minor dispendio

la niiglior qualila e la maggior quantila di bozzoli. Firenze, Piatti.

Columella Onoruli Nic. DcU'educazione de' bachi da seta. Napoli, Gio.

de IJornis. Opusc. in 1 C.°

Fagnani Federico. Osservazioni sui govcrno dei filugelli, ec. Milano,

G. Bernardoni. Opusc. in 8."

1818. Dandolo Vincenzo. IJeH'artc di govcrnare i bachi da seta e dell' in-

fluenza sua suU'aunienlo annuo di ricchezza domcstica c nazionale.

Milano, Sonzogno. In vol. in 8.° fig.

» De Filippi G. B. La Bigattologia epilogata, ossia Compendio di regole

conccmcnli Ic cure dovute ai filugelli, e pensieretto sui registri ad

esso relativi. Milano, Silveslri. L'n vol. in 8.°
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1818. Fagnnni Federieo. Enoii e pregiiidizj sopra la sanila dei bigalti, con

alcunc osscrvazioiii iclalivc alia materia. Milano, Bernardoiii. l)i

pag. 104.

De Capitani Carlo Antonio (parroco di Vigan6). Osservazioiii siilhi

nialallia dci baclii da seta, chiamala il seffiio o il enlcinaccio. Milaoo.

Giusli. Opuscolo in 8.°, di pag. 21 G.

iJKjnoli Ottavio. Relazione al contc Vincenzo Dandolo sul prodolld

delle propric bigatlicic ni-l 1818. Verona.

Civati G. B. Istruzionc pratica per la collivazionc dei bachi da st-la

cavata dai niigliori scrittori ad iiso degli agonti di campagna. Mon-

za, Corbctta. Opiisc. in 8.°

1HI9. Locatelli. Nuova filanda. Opusc. in 8.°

Petnzzi. Niiovo mclodo per distoglicre il segno nci bachi, ec. Milano.

De Capitani. Sulla nialallia del baco da sola, ec. Milano, Giiisli.

Un vol. in 12.°, 2." ediz. (Vedi 1818). — Riticne I'A. clic nessuno

avanli Sauvage parlo del calcino, cio die e falso; esso poi alliibuisee

talc inalatlia all' alta teniperalura

!

Lo stesno. Rcgnle praliehe per rcducazione dei bachi da seta, ec. Mi-

lano, Silvestri. Opuscolo in 8.°, di pag. 9.

Dandolo Vincenzo. Brcvissimi cenni suUa nuova (ilanda Locatelli. Mi-

lano, Sonzogno. Opuscolo in 8.°

» Fontana Nicolao. Saggio sopra le nialattie del baco da seta. Milano,

Silveslri. Opuscolo in 8."— Tralta piultosto bene la parte anatoniica.

Sa che alcuni baclii eniellono per I'ano le membrane interne delle

intestine. Dice il cuorc iiclle farfalle ncriccio! Dice che turando le

Irachce, le parti corrispondenii si paralizzano.

Columella Onoralo Nicola. Dell'edueazione dei bachi da seta, prece-

dulo (lal giudizio suU' opera del conte Vincenzo Dandolo: Dell' arte

di goveniare i bachi da seta. Milano, Silveslri, in 8."

1820. Cagnoli 0//f(r/o. Relazione sul prodollo delle proprie bigattaje ncl 1819.

Verona, Societa Tipogralica , in 8."

Cocchi Luif/i. Istruzionc per correggere gli abusi nella collivazionc dei

gelsi e dei bachi da seta. Firenze, Giuseppe Pagani. Opusc. in 16."

1821. Da Cliiainpo 0. B. Leltera sulla colli\azione dei bachi da seta. Ve-

rona, Societa Tipogralica, in 8.°

1822. Dandolo Vincenzo. La collivazionc dei bachi da seta. Verona, Societa

Tipografica.

» Beta Zaccaria. II baco da seta. Poemelto. Milano, \ isaj, in 8.° (Ristam-

pa falla nella Raccolla dc' Poemi didascalici.

)

Vol VL 9
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I Si;]. Polliiii Giro. La coltivazionc dei baclii da scla, coi mclodi del conic

Dandolo. Milaiio, Silvostii.

Petri J. C. Uebcr die St'idencullur in Riisslajid. — Riticiic la Persia

pallia del boinliiie del s;el.so.

Kiinl/t. Aellere Gesehielile des Seideiibaues.— (Verhaiidlungeii des Ve-

leins zur Bei'oiderung des Gcwerbsdesses inPreusscn, 3." Liel'er.)

1824. Sinanciiii Gio. Breve nielodo di edueare i bigatli. Leltera. Milano,

V . Ferrario , in 8.°

BoiKifiiiis Mal/li. De reducalion des vers-i-soie d'apres la nielliode de

i\l.' le comic Daiulolo. Paris. Opuscolo in 8."

Lomcni lijnazio. Ainminislrazionc econotniea dellc foglie dei gclsi nella

collivazione dei baciii da sela. Memoria, ec. Milano, Silveslri, in 8."

Ilaijiifiuit. Des vers-a-soie el de leur edncalion selon la pralique des

Ccvenncs. Paris, Bonard. Un vol. in ['-l."

1823. Bonafaux Mattli. Osservazioni inlorno ad alcune variela di bachi da

scla. Torino , Poinba.

• Lo slpsso. Reeherches sur les nioyens de remplacer la fcuillc du murier

par unc aulre substance propre aux vers-a-soie. Paris . Huzard.

Opnscolo in 8."

Anitrce C. Oekonomische Neuigkeilen und Vcrhandlungen. Jabrg. 18!2o.

1826. Hazzi. Lebrbucb des Seidenbaues. Miinchen, 1826. (Wochenblatle des

Landsvcrcins. Jahr. XIV.

)

Licrlik'iistern. Ueber Seidcbau. Berlin, in 8.° (Seconda ediz. ncl 1828.)

Localelli C. A. Sul progcUo di otlenerc bozzoli da sela in InghiUerra.

Osservazioni. Milano, Bernardoni, in 12."

Gera Francesco. Sopra una nuova specie di gelso, cc, c sopra una

variela di bachi, dai quali possonsi ollenere piu annue raeeoile. Pa-

via, in 8.°

.\(Kjel. Die erneuerte Seidenzuclit in Bayern.

\ S27. Ktinneyiesser. Procopins' Gescliichle seiner Zeil. Grcisswalde. 4 vol. in 8."

Gera Fr. Awj. L'arle seropedica, ossia precelli per far nascere i bachi

da seta, ec. Milano, Silveslri, in 8.°

Dandolo Vincenzo. Precetli e regole praliche per la collivazione dei

bachi da sela. Milano, Bonfanii, in 8.°

lirwjnaleHi e John. Scopcrla dcll'acido urieo nella sccrezione dei vasi

inalpighiani del bonibicc. Pavia. (Giornale di fisica e chiniica.)

1828. Bnilaril. Traile de la culture du nunicr el de reducalion des vers-a-

soie. Paris, Iluzard. In vol. in 8." lig.
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4S28. Ripamouli Luirji. Manuale del bigalticro, o IstruzioiU' pialiia pel col-

livalorc del I)ac() da sola. Milano, Triiffi. I'li ^nl. in 18.°

Piftnrn Antoina. La science dc la sclisene. Paris, llorel. IJn xol. in 8.",

con la\

.

Ronchi L. Sa^gio siil niodo di feliccnienlc allevarc i iiachi da sc(m.

Brescia, S])inclli.

Mazza Amjclo. Ilisposta all'articolo ciitico sid di lui leiiolariicnlo pia-

tico per la piu sicura coltivazionc de' higatli. Milano, Class. Ilal.

Lo stesso. Res;olaniento pnitico sulia fonnazionc della iniglioi- scinenlc

dc' Mgalli, ec. Milann, lip. del Coinincirio. Ojiiiscolo in 8."

Bnitnfhus Matthieu. De I'eniploi du chlorure dc chaiix pour pniilicr

I'air des ateliers des vcrs-&-soic. Paris, Huzard. Opuscolo in 8."

Mvller /o/).Ueber ein cigcnthiniiliclies deni Nervus si/mpdl/iicim i\n;\\osivs

Nervcnsyslcm dcr Eingcwcide bci den Inscctcn. (N. .\ct. Nat. Cur.

\ol. XIV, par. I, pag. 71.) — Lavoro di molto pregio dal lato ana-

lomico.

ISiJO. Lomeni lynazio. Rendiconto della coltivazionc dci baclii dcU' anno.

(Ncl prinio vol. degli Annali IJnivcrsali di Agricollura.)

. . . . ? Della manicra di arreslare o logliere la calcinaziono nci bachi

da seta, cosi della ai noslri giorni la malattia del segno. Milano. Pi-

rolta, in 8.°

Moretti e Chioliiii. Sui gclsi e sui baclii da seta. Istruzione. Milano

.

Stella, in 16.° fig.

» Rondinelli Lorenzo. I Bruclii. Modcna, \inccnzi. Un vol. in 1C.°

Zinken I. L. Tli. Anweisung z. Seidenbau, etc. Braunschweig. Un vol.

in 8." gr.

Turk V. Wilhelm Vollsliindige Anleitung zur zweckmiissigen Behand-

lung des Seidenbaucs, etc. Potsdam. 3 Thcile mit. 4 Abbild. (3.'''Auf-

lagc, 1843.)

Honl AnUmann. Ueber die Pllanzung der Maulbeerbaume und der

Seidenzucht in Deutscldand, mil 4 Abbild. Postdam, in 8.°

Moretti. Sui gelsi e sui baclii da seta. Milano. (Bibl. Agraria, torn. XII.)

1830. Lomeni Ljnazio. Delia coltivazionc pratica dei bachi da seta. Milano.

(Dagli Annali Universali d' Agricollura.)

Civali Gio. Baltista. Istruzione sulla coltivazionc de' gelsi c de' baclii

da seta. Milano, Silvcstri. Opuscolo in 8."

1831. Memmincior. Geschiclitc dcr Scidcncultur in Wiiiteniberg ( Aus dcni

Menimingcr's wiirtemberg. Jahrbiicher.

)
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1831. Dcbtj. >laiuu'l coinplcl d« inagnanicr, ou Tail d'elevcr les vers-ii-soie, etc.

llii vol. in 32."

lirctnd. F. F. BcobacliUingon iiber die Syslcnie dcr Eingcwoidenorveii

lici den Insoclon. Isis. l)i pag. 2003.

Ilciii/I. riileiiirlil in Soidenbau.

\S^i. Loiseleur Don Longchamps. Muiicis ct vcrs-a-soic. Paris, Huzard.

Uii vol. in 8.°

Loineni Ir/na:io. La scuola del bigalticrc, o lilcmenti Icoiico-pratici

j)fi- I'odiuazione del haco da sola, compilali ad uso dolla giovenli^i

lonibarda. Milano, Silvostri, in 8."

Iloiil L. Aiifmuntcrung zur ScidtMizuclil in Dcntscliland, etc. Mann-

heim, in 8.°

"? Ueber die Scidenraupenzuclil und die Maulbecrpllanzungen

in Elsass.

1833. Beaiirepvre C. F. L'art d'elever les vers-a-soic dans le departement

de la Cole-d'or. Dijon, Lagier. Un vol. in 8." lig.

Cagnoli A. Coltivazione de' baclii da seta coi inetodi del conte Dan-

dolo. Verona, Societa Tipogiafica. Opuscolo in 8."

Pollini Giro. La colti\azione dei baclii da seta, cc. Milano, Silvestri

,

2." edizione. Opuscolo in 8.° (Vedi 18i3.)

Dindorf. Piocopius' Samnill. Woche dentsch. v. Vincenzo Dandolo.

Leipzig. 3 vol.

Raina Lodovico. Mctodo facile e sieuro per far nasccre e ben regolaie

i baclii da seta. Conio, Ostinelli. Opuscolo in 8." fig.

• Hoffmann. Anleitung zur Seidenzucht in Ungorn. Wien, in 8.°

1834. Lomeni Ignazio. Varieta agrarie, economiche e tecnologiche. Milano,

Edit, degli Ann. Dniv. d'Agricoltura. 3 vol. in 8."

Bodin Soulangp. Ueber die Kultur des vielstengeligen Maulbeerbaums.

1833. Lniiieni Ignazio. Del Calciiio e del INegrone. Malatlic dei baclii da

seta. Meniorie cinque. Milano, Silvestri, in 8."

Bassi Agoatino. Del nial del segno, calcinaccio o nioscardino, ed altre

nialallie del baco da seta, e sul modo di libcrar le bigaltaje anche

le pill infestatc. Lodi, Orcesi.

iNcl 183.'! comparve la Parle Teorica; nel 183C la Parte Pratica;

nel 1837 un' Appendice.

Bnkamo-Crivelli Giuseppe.— Primi annunci della scoperla della bolrilc.

Gazzelta di Milano, 17 giugno c 25 luglio.

• Lo slesso. Osservazioni suUa Botrglis Uassiana , ed indagini relative
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alia sua originc i- sviliippo. (iNella Bibl. luil., torn. 79, p. 123.) Nello

Stesso voliiiiie si Iroxa ancho una iNvj/rt in ai^i^iunla a qucstc osser-

\azioui, rlu; liirouo ui'llo sicssit auiio ri|»i()(l()tlc iirlla Linnwii die si

|>ubl)lira\a ad Hallo, \()l. M. —- In qucste pubblicazioui del prof.

lialsaiiio sla la prima proclainaziune delta \ora natura del calciiio.

\S'.M). Cdlden'iii Curio Aiii/jr/io. Del nial del seijuo, calciiiac<-io o moscardino.

Milauo (dal llieoi^litore). Opuseolo iii H."

Vu/agussa Nalale. II bigatlieie di Brianza. JVlonza, CoibcUa, in 12."

/iif/ifliKiiKli Anlouii). Diseorso ei-ilico sulle bigallaje dominical] o dan-

doliere resliluite alia prislina islituzioue.Milano, Silveslri. Opusc. in 8."

? Del modo di far nascere ed allevare i bigalti, con un breve

Iraltalo suUa coUivazione dei gelsi. Milano , Agnelli. Un vol. in 1 G."

Braiult F. Frul. Bemerkungen iibcr die Mundmagen oder Eingewei-

denerven. {Nervus symjuUliicus, sen nerui reproduclorii) dcr Everlebra-

ten. Leipzig, L. Voss, mil. 3 Kpft., in 4.° gr. (Aus. den. Mem. der

R. Akad. der VVissensch. abged.)

IS.JC. Ba^si Ar/osliiin. Del mal del segno ed allrc malatlic dei bachi da sela.

iNovara, Rasario. '2 vol. in 8.°

liorelli Nicola. La Bonibiorgica. Foggia.

Molossi Lorenzo. Breve guida pel governo dei bachi da seta, compi-

lato ad uso delle donnc dello Stalo di Parma. Parma, Carmigiani.

Opuseolo in 8."

? Notice sur rextinclion de la elir\ salide des vcrs-a-soie. Monl-

pellier. In mezzo fol.

Mfnjriiii Luijji. Desci'izione di un nuovo lagUa-foglie pei bachi da seta.

Padova, Minerva. Opuseolo in 8.° fig.

Barba. Dc la Muscardinc, avcc une planche, Paris, in 8." Di p. 82.

Cominzoni Aiujelo. Esperienzc dirctte a conoscere I'efficacia dei due

metodi profilatico e curalivo proposti dal dotl. Agostino Bassi per

curare e prevenire le malattie del calcino nel baco da seta. \ erona

,

Libanti, in 8."

» Kdliiia V. J. Der weisse Maulbeerbauni und die auf ihn begriind. Sei-

denzucht. Prag. Opuseolo in S." grande.

Loiiieni Ignazio. Del Calcino. Milano. Opuseolo in 8."

C. T. Diziouario del bigatticre, cc, con un'analisi dell'opera del dottor

Bassi sul Calcino. Milano, Silvestri.

Lomcni I. Rendiconto della collivazione dei bachi dell' anno 1836.

Lo stesso. L'innocuita e TefTicacia dc' lisci\j medicinali proposti dal
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(lollor Agosliiu) Uassi por cma del iiial di'I segno. (Daijli Annali Ini-

viMsali d' Ai;rii-.

)

IS.'.C. Fniix'tinel C/t. La j^uido du Magiianicr. Vak'nce rt Niinos , Brllivcl.

Viii vol. in 8.", odi/.. '..°

Dditdolo VinceiKo. II buon govcrno dc' haclii da seta. Milano , Son-

zogno. Un vol. in 8.° (Torza cdizionc.)

? UobiM- die Fortschrilto des Seidcnbauos in picuss. and norddcul.

SlaatiMi.

is:i7. /loiKifous Mull. DcH'arto di collivarc i geisi o di governare i bachi da

scla sccondo il mctodo cin'ncse. Torino, G. Poniba. lln vol. in 8."

/l(irlii) (iiar. Dcscriziono d' nna nuova bigaltaja sakibrc ideala dal si-

gnor d'Arcct. Milano, llbicini.

• Jiilicn Sidtiislits. Rcsunu- des principaux trailes chinois sur la culture

des nuniers et I'cducalions des vers-a-soic. Paris. Un vol. in 8.°

» ? DeU'arle di collivarc i geisi c di governarc i bachi da scla

secondo il niclodo chincsc. Sunto di libri chincsi, trad, in franccsc

da S. Julicn. Torino, Poniba, in 8." lig.

"? Lo stcsso, Iradotto in tcdesco dalla traduzione franccsc da

v. L. Linden. Stultgai't.

Lnrcnzi Jiarlulonieo. Trattato sopra la coltivazione dei gelsi, coll'addi-

zionc dell'Egloga sopra i bachi da seta, dell' abate Lorenzo Crico.

Milano , Silvcslri. Opuscolo in 8."

Annales do la Societe Scricicolc, I." Nuincro. — Da quell' cpoca la

benemerita Sociela continua le sue pubblicazioni di molto intercssc.

In questo repertorio si trovano interessanti scriiti che qui sarcbbe

Iroppo lungo di enumerarc.

Iliifjon Til. Observations sur les vers-a-soie ct sur Ics soics dc la pro-

vince d'Assani. (Ann. des Sc. Nat., Vol. XI, 1839. Eslratto dal Gior-

nale della Societa Asialica del Bengala , 1837.)

? 11 Bigatlierc. Istruzioni praliclie per fare la semcnte dei bi-

gatli, e teorie per Ic siepi e pei boschctti dei gclsi. Cremona, Fcra-

boli, in 8."

• liassi Agoslino. Memoria in addizione alia di lui opera sul Calcino. Mi-

lano, Molina. Opuscolo in 8." (Vcdi 183S.)

? Die Blatter dor Scorzonerc oder Schwarzwurzel als surrogal

fiir die Maulbecrbiiunie, etc.

1838. Cominzoiii Aivialo. Esperienze dirette a conoscerc I'efficacia dei due

nielodi profdalici e curativi del dottor Bassi. Verona.
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18;(8. Dujnrdin. Memoiin sur la culture du nunicr el sur reclucalion (ies

vcrs-iVsoic daus h eeiilrc el Ic noid dc la rraiice. Rouen, Baudrv.

Opuscolo in 8."

Lomeni Ignazio. Osseivazioni sullo esperienzc del doll. Anj;elo C'oniiu-

zoni, (lirellt! a conosccrc 1' elllcaeia del iiielodo del dollor Bassi per

preveiiire e euiaic la iiialallia del ealeino. iMilaiio, ^ isaj.

Cominzoni Aiiijelo. Conlutazione delle o-sservazioiii pubblieale dal (loi-

ter Ignazio Lomeni conlro alle esperienzc di kii sui niclodi j)rolilali(i

c curalivi per prexenire e curare la nialatlia del calcino nei badii da

sela. \ erona , 15isesli.

• Finro Antonio. De' baclii da seta, loro origine, ec. Padova, lipograda

del Seininario. Opuscolo in 8.°

Piti'ia M. A. Leltres sur I'educalion dcs vers-a-soie. Paris, Huzard.

LJu vol. in 8."

• Robinel. Siliialion de I'induslrie serigenc dans le Deparlemenl de la

Vienne. Di pag. 13.

"? Metodo facile e sicuro per far nascerc c ben regolare i bigatti.

Cremona, Vv. Manini, in 12.°

Audnuin. Do la .Museardinc. Rcchcrches analom. el physioi. sur cello

maladie, avec 2 planches.

• Couvri/ llolanl. Expose de diverscs experiences failes sur la Museardinc.

Lewfcrlic Alex. Landwirtlischaftliclies con\ ersalious-lexicon , etc. Prag.

(pag. 370-:JOO.)

Bahamo-Crivelli Giuseppe. Sopra 1' origine c lo sviluppo della Bolrytis

Ba^siaiin, e sopra una specie di mucorino anch'esso parassilo. Lellera

al prof. Jirugnatelli. (Bibl. Ital., lom. 90.)

is:!!). Hoffmann. Seidenerzcugung. Wiirzburg.

De Sorcaina Vidoni Ikul. Genesi del calcino. Cremona, Feraboli, in

8." Di pag. 21.

IJontifoKs Malt, .\\viso ai coltivatori sui baclii trivoltini, ossia sui bachi

da Ire raceolle. Torino, Chirio, in 8.°

M. G. Memorie ed osscrvazioni suUa vera causa della malatlia v. svi-

luppo del calcino nei baclii da sela. Verona, Libanti, in 8."

Frew/ii (j/icrartlo. Guida per allevarc i baclii da seta sulle tracce di

Ueiua e di IJeauvais. S. Vito, Pascalti, in 8."

Bdssi Carlo. Osseivazioni sugli sludj di Gueiin-Meneville e Robert

intorno al calcino. Milano.

Solari An(ji'lo. Metodo facile e sicuro di eoltivare i gelsi e i baclii da

sola. Milano, Ferrario, in 8."
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1839. Bos/ii. Lcs vcrs-a-soie dans lo canlon dc Genc-vc: \." rnpporl. Gcnrve.

(Exir. (Ill Bull, do la CI. d'Agr. do la Soc. di-s Arts dc Gciievo.)

Jofiannifi. Dc le Muscardinc, et des nioycns, etc. (Ann. des Sciences

natiir. Paris, T. XI.)

Df'iv/iurxl. Natural history and rtienagement of the Silk worm. Lon-

don, Bcnn. (Seconda ediz.)

Devi IHers Alexandre. Nouvcau Manuel coniplct dc la soierie. Paris,

Rorct. 2 vol. in 16.°, avec planches.

• ? Islruzione del miglior nietodo per la coltivazionc de' baclii da

seta. Milano, Borroni e Scotli, in 8."

Sirauss Durckeim. Sulla formazione della seta nei hachi. — Osserva-

zioni dilicate inlorno al primitivo niodo di trovarsi della materia sc-

ricca nell'organo clic la produce. Pare lutta\ia erronca la spiegazione

che da del fenomeno.

BianeheiH Carlo. Istruzionc pralica sul governo dei bachi da seta se-

condo il nuovo c sicuro nietodo introdotlo e perfezionato dalla no-

bile famiglia Reina. Milano, Visaj, in 8.°

Heifer T. W. Memoire sur les vcrs-a-soie indigenes dans I'lnde. (Ann.

des Sc. natur. Paris, T. \I.)

Lniscleur Des Loncjrhamps. Nouvelles considerations sur les vers-a-soies

pour servir a I'histoire de ccs insectcs. Paris, Huzard. Un vol. in 8."

con tav.

Morctti G. e C/iiolini C. Sui gelsi c sui bachi da sola. Milano, Stella.

Un vol. in 1 G.° con tav. , edizione seconda.

Robinet. Memoire sur la filature de la soie. Paris, Huzard. Un vol. in 8."

con lav.

» Hassi A. Prima istruzione per evitare il mal del calcino nei lllugelli

Milano , Molina.

J. Bourcier. Formation de la soie chez la chenille du murier (B. mori

Fab.), avec 2 planches.

« Rohi)ip/. Memoire sur la formation de la soie. Paris. Un vol. in 8.

(Rislampato ripetutamente in seguilo.)

18i0. Vascotii Bartol. Codice pel regno dei bachi da seta. Venczia, Molina-

ri. Un vol. in 8.°

Freschi Gherarilo. Guida per allevarc i bachi da seta. San Vito, Pa-

scatti, in 8.°

? Quadro sinoltico erelto dietro la guida di G. Freschi per con-

durre calcolalamente (pialsiasi partita di filugelli sul niodcllo d' nna



MO.NOdRAFIA DEL ROMHICE DEL GELSO 7"

bigaltiera inoiliocrc di :iC :i 40 i;ralic(i, pc. , c del |»n)il(i(l() dl lili-

bre 500 con once U di semonlc. San Vito, Pascatli, in fol.

I8'i0. Qimbitifi/n fliiisrppr ({^Wnii'}. II hinalliore. ossia Ossorvazioni praliclir

per il buon t:;ovi'iiio doi baclii da seta. IMilano, Kdit. dcgli Ann. I iiiv.

(ii Scienza cd Induslria, in 8."

Bianchelti. Istru/ionc pratica sul governo de' bach! da seta. Novaia.

Un vol. in 8."

linmiftui^ Mntth. Traile do I'cdiication des vers-a-soic, el dc la cultnro

(111 miiiicr. I*aris, L. Hoiicliard-IIuzani, 4." rdit. Un vol. in-8.''

» ? L'cdiicazionc dci bachi da seta come si pralica in Hiianza.

Milano , Pirola. ()|)uscolo in 8.° con lav.

• Terziujlii Eniilc. II biiiaUicic alia ])rova . ossieno Nuove istmzioni de'

bachi da seta, tralle dai niigliori aniori anliclii e moderni, e confer-

mate daU'espeiienza. Milano, Visaj, in 8."

Roman B. G. I'sperienze e risullali sni baelii da scia . nuliili eon lo-

glie di Mdchira aurimtinra, nnova specie di spino americano. Meino-

ria. Milano, Silveslri, in 8."

Snnlat Ant. Instruction en forme de eatecliisnie pnin- rt'diication des

vers-a-soie. Paris, M. Anrcl. In vol. in 12."

S/rada I. L. Riforma della bigaltiera, e reinlegrazioni da farsi ai baclii.

Ragionamenti c discgni , ec. Milano, Messaggi, in 8." fig.

1841. Bellani A. Di tpianto aneora riinarrebbe a sapeisi inlorno alia eolti-

vazione de' bachi. Milano. Opuscolo in 8.°

Bimi. Les vers-a-soie dans le Canton de Geneve. 2.* Rapport, hi a la

dassc d'Agricnllnre. ( E\tr. dn Bulletin de la Classe d'Agriculture de

la Soe. des Arts de Geneve.)

Cavniir Caiitillo. Lellcra al baronc de Montemartre de Boissc. (Dal

Repertorio d' agrieoUnra, Tom. XIV). Torino, in 8.°

Gasparin. Essai sur I'histoirc de I'introduction du ver-a-soie en Europe .

el Memoire sur les rnoyens de determiner la limite de la culture du

murier, el de Teducation des vers-ii-soie. Paris , Bouehard-lluzard.

Un vol. in 8."

Gmnznti Gimeppc. Vero metodo per far nascere la ^semente dei bachi

da seta. Milauo, Msaj. Opuscolo in 8."

Kilh'l. Bcautworluug der Frage: Was der Einfiihrnng der Seidcnzuclit

in Bayern uiid iiberhanpt in Deutscbland enlgegen.

» Prolmi G. 1). Sinfa economica e semplicissima per far nascere i bachi

da seta. iSovara, Crolti, in 8."

Vol. VI. 10
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I Si I. Rim li. Bi!i:itlaja alia Beauvais.

Slnula Liiitji. Mobilc-l)ii;atti('ia-Sti"ida privilegiata e sperimcnlata , e.

pioposta anche coll' appoa;gio doll' iiuliizionc desunta dalle riccrche

di Audouin, oc. Milano. Giiglielmiiii, in 8."

Lo slcs-so. Mobilc-l)ii!;alticra-Stiada, privilegiata, premiata , sperimenla-

ta, ec. , il tutto per opcia dcirinveiilore e scoprilorc, cc. Milano.

Stradivari Cemre. SuU'educazione dei baclii da seta, e suUa coltiva-

zionc dei gelsi. iMemoiia premiata dall'I. R. Istituto Lombardo. Mi-

lano, Bernardoni, in 8."

I8ii. Bonafous JMalteo. Trattato c scritli varj intorno all' edncazione dei ba-

chi da seta ed alia collivazione dei gelsi. Traduzionc del dottor Fran-

cesco Spreafico, con annotazioni del traduttore. Milano, G. Silvestri.

Un vol. in 8."

Boutlenois Frrd. Conscils aux nouveau.x educateurs des vers-a-soie. Pa-

ris, Bouchard-IIiizard. Un vol. in 8."

Buccllali Alessandro. Infiillibile mezzo onde guarentire i bachi da seta

conlro il calcino o mal del segno, ovvero Dclinizione di qiiesto niorbo

devastatore. Milano, Visaj, in 16.°

Finco Antonio. Sull' influenza del tempo deiraccoppiamenio sulla piii

o meno perfetta fecondazione dell' novo del baco da seta. Memoria , ec.

Padova, Sicca, in 16."

Lonihardini Plncidn. II bacofdo gcnerale, ossia Riflessioni general! siil

inodo di far meglio prosperare i bachi da seta, ed avere meno danno

dalla loro malattia, con nuovo disegno di bigattiera, susseguito di

note sulle memorie dei signori Stradivari e Bucellati. Milano, Pirola.

Un vol. in 8.° fig.

Da Persico G. B. Letterc due con prccetti sul governo dei bachi da

seta. Verona, Libanti.

De Soresina Vidoni Bart. Le Bigattfere; propostc. Milano, Pirola.

Opusc. in 4." con tav.

Acerhi Giuseppe. Educazionc autnnnale dei bachi da seta con semente

ordinaria conservata in ghiacciaje. Milano, Bernardoni,

Burdin figlio inagg. Intorno all'cducazione molteplice dei bachi da seta.

Milano.

• Lo stesso. Memoria intorno all'industria serigena. Torino.

? Istruzione sonwnaria j)er le piccole bigattiere, c per Ic bigat-

licre coloniche
,
pubblicate per cura della Camera Provinciale di Com-

mercio in Trcviso. Treviso, Andreoli, in 8."
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i842. Meifredij Herm. Kducalion des vcrs-a-soie a i'aidc d'unc nouvcUc

magnancric perfeclionnec a tables mobiles. Turin, Cliiiio c Miiia, in 8."

1843. lialdassiiii Francesco. AJcuni conni stoiici sul gdso di-ile Fi!i|>|)inc in

riguardo airallevanirnto doi bachi da seta. (Dalle Mem. della Soc.

Agr. di Bologna, vol. 2.")

Bellani Angela. SuU' cducazionc autunnale dei bachi da seta. Milano.

(Dal Giornale Agraiio.)

BonafoHs M. Tradnzione dcU' opera di Olivier de Serres.

Campostrini. Sulle nova dci bachi da seta. Verona.

Coiiirech De Pont. Manuel populaire pour I'educateur des vers-a-soie, etc.

Tarascon, Aubanel. Opusc. in 8.°

Galvani A. Sul scccumc o macchie della foglia. San Vito. Opusc. in 8."

GaruUi Aless. Hagionamento accademico sul proposito del nuovo nie-

todo d'allcvare i vermi da seta medianlc il cosi detto albero arlifi-

ciale. Lorcto.

Guillaumin A. Vers-a-soie. Educations d'aulomne. Chartres , Garnier.

Opusc. in 8.°

Lacroze L. Manuel pratique elementaire de la culture du mnrior blanc

el de I'education des vers-a-soie dans Ic Dep. du Puy de Dome.

Clermont, Perolt. Un vol. in 8.°

Levi Felice. Delle raolteplici educazioni dei bachi da seta in Italia.

MeifrciUj M. I. Methode synoptiquc pour servir a connaitre la maladie

dite Lienterie. Un foglio litogr. c color,

Olivier de Serres. La cucillette de la sole par la nourriture des vers

qui la font. Paris, Huzard. Un vol. in 8." ( V. 1599.)

»• Da Persico G. B. Lettere e precetti sul buon governo dei bachi da seta.

Verona, Libanti, in 8.°

Robinet. La Muscardine; des causes de celte maladie et des moyens

d'en preserver les vers-a-soie. Paris, Huzard. Un vol. in 8."

Signorelli Silveslro. Metodo pratico per il buon governo dei bachi da

seta proposto ai coltivatori del medesimo, cd in ispecie a quelli della

Provincia della Lomcllina. Pavia, in 8."

Turk V. W. Vollstiindigc Anleitung zur zweckmas. Behandlung des

Seidenbaucs, Leipzig, Rcichenbach. Un vol. in 8.°

Pelzers Pit. Jac. Aufmunterung zur Anpflanzung und Zucht des Maul-

beerbiiumes , etc.

1844. Boullenois. Un dernier mot de reponsc a M."" de Labaune president,

sur les nouvelles methodes et les petites educations. Paris. (Annales dc

la Societe sericicole.)
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184 i. /ioiillciiois. Stii' Ics lumvi'llcs iiu'llioilos el Ics pctites rdiicalions. Paris.

^Aiinalcs (If la Socii'li- sri'icicole.)

CoiHte P. Education dcs xcrs-a-soie, jxiriiie en doux chants en forme

d'instniction lamilicrc precede de Tail de cidture du nunier. Beijnalt.

A. Iloclie. In vol. in l^." 11^;.

Fntsio. Iloncalli. Giovio. 11 i{iij,altiere islruito, ossia Manuale di prati-

chc isliuzioni cleinentari ad uso de' contadini. Bergamo, Sonzogno, in 8."

Gera Francesco. iNolizic intorno alia produzione della seta nella Russia.

Treviso, Andreoli, in 8."

Iiifisa (IcIIk Rocr/iclla Leopnldo. SuU' allcvamento del baco da seta nolle

incniila in cui doiniiia una ten)|)(Malnra soverchiamente nniida. Mi-

lano, Gui;lielmini, in 8."

Li) slesso. Concorso con preniii proposlo da lui ncl (Jonunic di Iloc-

cheltn Tanaro durante la primavera 18'i4. Milano, Guglielniini, in 8."

Peroni Anrjelo. L'cducazionc del Ijaco da seta. Brescia, in 8."

Prolasi G. Doiit. Sopra alcune malallie dei baclii da seta. Memoria

lelta nellc adunanze del Coniizio Agrario di iNovara. In 8."

Ihbinet. Dcs races des vers-a-soie, el de Teniploi de la feuille mor-

lill('o en 1844. Paris.

Ao s/rsfto. Alemoire siir la loiinalion de la siiie. Paris, lluzard. Op. in 8."

lidHiKtti Burt. Gab. Ksperienze e risullati sui baclii da seta nutriti

colia Mucinra auranliuca. Milano, Silvestri.

Pidllncr E. A. Miltlieilungen iiber die Respiralionsorgane und die llaut

bei den seidenraupen. (Dagli Archivii di Midler, 1842.) — Ouesla Me-

moria einteressanle per dati pre/.iosi die vi si Irovano sulla I'ormazione

<• distribnzionc dclle tracliee, sul sistema nervoso, ec. E falso pen'i il

paragone clie fa delle cellule cpiteliali della pelle del baco ripiene di

chitina coi corpuscoli ossei dei verlebrati.

I8l"i. lianfi Giiisi-ppp. II bombiee del moro. Dissertazione inauguralc. PaviOj

Bizzoni, in 8." — Breve, ma accurato lavoro, die emerge fra tutte le

produzioni di siniil genere. L'autore cila I'acidita del baco calcinald.

Itdssi Ayostlno. II vero c 1' utile pel maggior bene dei collivatori c dei

proprietaij di gelsi e bachi da seta; con una descrizione di una nuova

Mianiera di fare il bosco ai lilugclli. Memoria quarta. Lodi, Wilmant.

IJoniiili G. M. Metodo d'etliicare i baclii da seta e di prevenire le

malaltie del giallume c del negrone. Milano, Bernardoni, in 8."

• Brotjlia Antonio (arciprele di i.,azise). Metodo jiralico di coltivare i ba-

clii. ^ crona. — Pregialo la\ oro.
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1843. (jionlditi Miirciizn. Siuna hii^iitlicia ;ijij)i(i|>ii,ilir alia 'i
.^ e l')." cla dci

l)ac!ii, Pa(lo\a. Opiisc. di jiaj^. i'.i, con laxdlc. — 1£ fra ijiu'ili ciir

j)i'()|)()ng()ii() lili cscit'niciili dci baclii pci Imoil

'• Surcdrdo Luiiji. II Calciiio o iii:d del segno nci l)a('lii da seta non (•

coiUaij;ioso. Scoj)eila e difuostrazione dcllc cause dondc dcri\a, coin-

proxala dai;li cspciirncnli, c niclodo iicncraie di collixazionc. I^adova.

Ti|)i (Id Scininario. Lii \u\. in K." con la\.

P(i(j<iiii G. li. Ilai;ionanicnl() sni liigatli sccondo I' ingcgncrc Saccaido.

» Sfrmla Luiiji. Baclii da scia: cnori c |)rci;iudizj die sono d' o!>lai(il(i

alia proHcna I'iuscila loro, e causa [)iiiiripale ddia luio dejieneiazioni'.

Raiiionanicnio, nssei\azioni, espcrinienli u rilrovali ddriincntiire ddia

niobile bii^allieia. Milano, Sihcslii.

" Traiuontini Giuseppe. Nuovo inelodo di maiilenerc i bachi colla I'ojilia

scctca. Milano, Pirola. Di pag. 13 in 8."

De VinceiUi. Gioniale di osservazioni dcU'educazionc del baco ila scia.

iNapoli.

Robinel. Reclici'dies sur la |ii(i(liulion de la sole en France, li.'' Me-

nioice: des races. Paris. Iluzaid. In \()l. in S." con la\.

L<i stc.sso. l.n .Muscardine, des causes de cette nialadie el des rnoyens

d'en |)reser\er les vcrs-a-soie. Paris, Uiizai'd. In \ol. in 8.", 2.' ediz.

Vicino Felice. II baco da sola, poeinetlo. Torino, (JIurio e Miiia. I n Mil,

in 8."

linxsi Qirlo. Uebcr die \ eiTichtuni^en der Gesdilechllicile vou lUunUij.r

)in>ri. Isis. Di pag. 031. (Eslralto daU'originale italiano.)

I.SiG. Ilo///ie)j. Das VVichtigsle iiber den Seidenl)a\i; das Insect betrachtel

als raupc, als puppe als sclinicUerlini; und als ei. JNebsl cine einlai-

lung zu einer sweckniessigeu Bdumidleiiigs art derselben gestulzl aus

(! jahre, mil Slciiizcicb. Minister, in i." gr. — Ouesto lavoro non ho

polulo iiiai averlo; ccrtanicnle mi sarcbbe stalo di un'ulilila senza

|)ari, sc I'opcra coirispondc al litolo. i\on lo vidi pcio niai citato ndle

opeic d'analoniia comparata.

" Giusli Giiislo. II baco da seta (esse il bozzolo in nn niesc lunare. Modena.

Gaj)pdli. Opusc. in 8."

lierlolulti Giuseppe. Melodo pci- la coltivazione dci baclii da seta. \ c-

nczia, Merlo, in 8."

«• Giordani Vinceiizo. Nuovo opuscolo sulla coltivazione dei bachi da sc-

ia, con uioddletlo in legno ad uso di bigalliera. Padova. Pcnada.

Opusc. in 8."
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48iG. Guonzn/i Gimcppe. Manualc del cultorc della sola. Milano, Visaj. Opiisc.

in 8."

Snccardo L. Sunto del ragionamcnto in appendicc all' opera sulla sco-

pnla dclle cause del calcino nei bachi da seta. Padova, tipoa;ra(ia

(lei Seniinario.

/j'()(///('/(o/.s-. Coriipte rendu dcs Iravaux serieicolcs en 1846.

S/(t(it>oli Giacowo (di Ccrano). Metodo razionale per la coltura dei ba-

chi da seta. Memoria letta al Comizio della Lomellina. Milano , Pi-

rotla, in 8.°

Alra^amlrini. Esperienze sul baco da seta.

Mngrh)i L. Sulla razionalita di alcuni mezzi impiegati a preservare da!

calcino i baclii da seta. Milano, Redaelli. Opusc. in 8.°

Meifrcdij Einenlorio. Di una quarta educazione di bachi da scla. (Estratto

dal Rep. d'Agric. e delle Scicnze econ.) In 4.°

Jiilien Stnnislao. Riassunli dei principali trattali chinesi sulla colliva-

zione dei gelsi c 1' educazione dei bachi da seta. Tradotto dal franccse

da Magni. Milano, Manini, in 8." — \i si descrive il metodo di far

morire le crisalidi col porre i bozzoli a strati tra sale e foglie di Nenu-

phar {Nymphaa liitea). Vi vengono citale sei malattie a cui vanno

soggetti i bachi quando sono al bosco.

Robinel. Recherches sur la production de la soie en France. 4.'^ Me-

nioire. Opuscolo in 8."

Localelli Elia. Industria serica, ec. Milano, Guglielmini. Opusc. in 8.°

con tav.

Perris Edunrdo. Traite de la culture du murier, de I'education des vers-

a-soie etc. Mont-de-Marsant , Leclerq. Un vol. in 8.°

Robinet. Education des vers-a-soie : Memoires sur I'industrie de la soie.

Paris, Millet ct Robinet. Un vol. con tav.

Vecc/iietii Niccolo. II baco da seta. Milano, tip. dei Class, ital. Un vol.

in I 6.° con tav.

TorclH Gins. Tratlato sulle piantagioni dei gelsi e 1' educazione dei

baclii. Milano, in 8."

184". Bassi Carlo. Rapporto alia sezione di zoologia, anatomia comparata e

fisiologia del congresso di Venezia sul passaggio delle materie in-

gerite ncl sislcma Iracheale degli insetti. — Con varii artifizii riusci

aH'autore di persuadcrsi che I'indaco dato da niangiare alle larve del

bombice del moro passi nello spazio intcrmembranulare delle tracbec,

non solo delle larve ma ancora deH'animale perfelto.
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Ifi'iT. Fraissinet Charles. La guide du magnanier. Nimes, Ballivel. Ln vol. in

8." ('»." ediz.)

Lo slesso. Mt'thodc Fraissinet, ou Tail d'oblenir les oeufs des vers-a-soio.

JNimcs, Ballivel. Opuscolo in 8."

- Sicca Arup. Educazionc dei fdugelli. (Dagli Annali dell'AccadeniiaRcale

d'Agricoltura di Torino, \ol. II.)

Bettehni Ccmre. Metodo facile per educare i bachi da seta. Verona

,

Libaiiti. Opusc. in 8."

• Canloiii Gaetano. Osservazioni critiche intorno ad alcune pratiche eo-

munemenle seguile nell'educazione del baco da seta. Milano, Silveslri.

Opusc. in 8."

Guerin-Meiieville. Essai sur les lepidopteres du genre Bombyx. Paris,

F. Didot. Opusc. in 8."

Pogliani G. Nuovo prospctto gcnerale di coltivazione de' bachi da seta.

Monza, Corbetta, in fol.

• Mwjling Th. Seidenzuchl iind deren Einfiihrung in Deutschland. Slull-

gard, in 8.° gr. (2.' ediz.)

Roncalli Frosio G. M. Istruzione elementare in forma di catechismo per

la coltivazione dei bachi da seta. Bergamo , Crescini. Opusc. in 8."

? Novello apparccdiio per la covatura dei bachi da seta. (Dal

Giornale Agrario.) Milano.

? Consigli dali ai coltivatori suUo schiudimento della semente e

buon governo de' filugelli. (Dalla Gazzetta dell'Associazione agraria,

11 maggio 1847.)

? Studio degl' Italian! sul Galcino. Padova. Opusc. in 8.° (Dal

Giornale il Tornaconto, di Padova).

• Guerin-Meneuille et Robert. Premiere serie d'experiences sur la Muscar-

dine. Paris, in 8.°, avec planches.

Monlagne C. Observations et experiences sur un champignon entomo-

stone, ou hisloire botanique de la muscardine.

Fuch.<;. Ueber das Abhaspeln der hcissen cocons in kalten \V asser, etc.

18 48. Ouckaki Mouricouni. Yo-San-Fi-Rok, ou I'Art d'elever les vers-a-soie au

Japon. Traduit du texte japonais par J. Hoffmann, annote el public

par M. Bonafous. Paris, Huzard. Un vol. in 4.° con lav.

D'Airolo Jules. Appareil (Vigannaisc) pour I'eclosion des vers-a-Sdic

(Ann. de la Soc. Agr., T. VIII.)

» Bellani A. Di alcune specie e varieta di bachi da seta, e di allri fe-

nomeni fisiologici chc quesli presenlano. (Eslralto di un discorso lotto

air I. R. Istilulo.)
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I8i8 ? Stiulj sill ciilclno. (Kslr. diiirKco doUa Rorsa.^

/iass/ .l(/fi\7/(i(). Sliulj sill caicino ilci l)aihi da sola. (Vcdi pul)I>l. arilnr.)

C/innrl ./. Traili- ties IMagnanerics. Paris, Marc Aurcl. I'n vol. Cxs.. —
I,a I." parte ("• dcdicala airallcvamonlo del baco , considoralo dal lalo

iiralico. La "2." Iialla sjiccialmrnlo dcU' aiialomia doll'ajjparato oviparo,

(li'H'uiivo, dcH'cmlMioiK'. t'v. Mdllc soiio Ic iiicsallc/zc clic vi si tro-

vani). A spio<Ta/.i(iM(' del loslo vi lia una lavola rapprcsciilaiilc c;!! oi^aiii

lipriuliillori, le ciii (ii^iiiT spieirano come rautoro abbia piosi (aiili ab-

baj;li. \oii si (•oinprcndc (piasi so rapprcsciitano la farfalla del baco o

(]iialclu! allro I'anlaslico animalc. Si dircbbcro iiivciilale, cio chc lor-

iiercbbc a giiisliricazionc dcU' aulorc. Saicbbc troppo lungo I'indicarc

(|iii i^li ciTori acciiniiilativi; basta avcnie acccnnala rcsislcnza.

Ilnliinc/. Alaniicl dc rcdiication dcs vcrs-a-soic. Paris, Diisacq. I'n vol. in 8."

Liihr Will. Maulbccrbaiim mid Seidciiz.ucht, in Jalir. dcr Laudwirlh.

slalislik ( pag. lo8-161).

18 40. lii'llnni A. Nnova stufa per far morire le crisalidi dci bozzoli. Milaiio.

Upnsc. in 8." (Kslratlo dagli Annali IJiiivcrsali di Slalislica.

)

(iuprin-Mi'neville et Robert. Analyse des experiences sur la imiscai-

dine, el les aulres maladies des vers-a-soie en 1849. (Ann. de la

Soc. sericicole, ISTiO.)

Gli slessi. Tiasformazione dei globuli del sangiie del baco in rudiinenlo

delvegetale del caicino. (Comptes Rendns de I'Ac. des Sciences, N. 19.)

— II doll. Carlo Vitladini confuto troppo bene (piesto abbaglio preso dal

disliiilo sericoltore irancese perche io ne paili in special modo.

linssi. IjCS vers-a-soie a Geneve. Il.'^Piapporl In a la Classe d'AgriculUiio

(le la Soc. des Arts de Geneve.

(iupriii-Menvville. Observations sur la composition inlime dii sang chez

les insectes, et surlont cliez les vers-a-soie en sanle el en maladic, etc.

(Revue zoologiquc.

)

Khnke. Die Cultur des Maulbeerbaums und die Zucht der Seidcnraupcn.

l^o^Illa^sen , Adoljili. Biicliling. Opiisc. in 8.°

I8.'U). />«.«/ AfinxUno. 11 fallo parlante aU'aiitore sul modo di ben governarc

i bachi da seta, ec. Lodi, Wilmant. Opiisc. in 8.°

Balsomo-Crivelli Mkliele. AUevamcnto dei bachi da seta. Milano, M.

Carrara. Opnsc. in 8."

Lo xlosso. II suddelto opuscolo, in 8." (^i." edizione con aggiuiile.)

Fnbbri Grcfiorio. Intorno all' cducazione comparaliva dei baclii da sola

a tie mule con quelli a (jiiallro mute, f Annali della H. Academia

d'Agricoltura di Torino, vol. iV, in 8.°)
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18:j0. Cas/rHiini G. li. Siili'iillcvaiiu'iilo df' \kw\\\ da scla. Fironzc, lipogralia

Galilcana. In vol. in 8."

C. M. Avvcrlimcnli cmI osscrvazioni siillc vaiie causp di una l)n(ii.a

rinscita o callivM dci liaclii da scla. Miluno, Tanihiniiii. Oj)n.sc. in K."

Gm^xl G. Sid calcino o nial del seij;no nei baclii da scla. Milano, JJci-

nardoiii. Opusc. in 8.°

Lo stesso. ISornie c prospctlo di applica/.ioni pratielic ad uso del p(j|.(iii.

delle campagnc, in aggiunla alia sua Mcmoiia sul calcino. Milano.

Bornardoni. Opnsc. in 8."

l)c Filippi Filipim. (Gazzclta Piemonlcsc, N. 132.) — Appoiiuia il

Grassi. — Paila AdV imello-pianta dclla China. — Cila la nniiVa

coslanlc sul coipo dcllc niosche comuni.

Ik Hani A. Esanic crilico dcllc Momoric di G. Grassi sul calcino o nial

del segno nci liaclii da scla. (Annali L'niversali dcllc Scicnze e dcl-

rinduslria.)

Ghhi Bnlfiii/a. Osscnazioni snlle Memorie sul Calcino del signor Grassi.

Milano, Gngliclniini. Opusc. in 8.°

Lrrlcrc Louis, lu'oliers el vcrs-a-soie. Paris, Boucliard-Iliizard. In vol.

in 1:2." fig.

Lonfjoni Anihrofjin. Osservazioni sopra nno\i faiti e nuovc tcorie dcllo

stalo niorboso dci bachi da scla, detlo volgarmente il mal del scuno

calcino. Monza, Corbclla. Opusc. in 8."

Lo stesso. I semi dclla bolrite bassiana pi'odullori e propagalori del

calcino. — A\viso iniporlante pel bnon allovamenlo dei baclii da

seta. Monza, CorhcUa. Opusc. in 8.° fig.

Mozzoni. Rosa igienica per la sicura riuscila dci baclii da scla. Mila-

no, Cliiusi, in fol.

licfldzzoiti. Articolo dclla Gazzclta Picmonlcse coniro il Grassi.

WjHimon/i Eiiiilio (di Appiano). II calcino allontanato dai baclii da

seta col mctodo ritrovato ed esperimentalo con felicc successo per I V

anni da R. E. Como, Giorgetii, in 8."

V... 0... II Calcino, inclodramma giocoso. (Dal Giornale I'Arlista.

Maggio.

)

A. Focillon. Pathologic d(>s vcrs-a-soic {Bomhiji Mori L.). Etudes sur

le sang. (Revue zoologiijue, p. 442.)

Boullenois FrHcric. Conseils aux nonveau.v cdncatciirs des vers-a-soic.

Paris, Huzard. Hn vol. in 8." lig.

« Brunei ile la Grance. Tableaux syuopliqucs pour reducation des

Vol. VI. n



8^ MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

vers-u-soie, la construction des magnaneiies ct la culture ilu iiuirior.

Paris, Huzard.

1850. Giitnidiisl/inl. Russlanil Indnslriczusliiiulc.

llhdH'tk F. A. Die Seidon-industrie in Russlaiid. ( Ookoiioniische

INouigkeiton , N. 71.)

» Lo stesso. Untcrrielit in dor Maulboer und Soidenzuciit fiir das Land-

volk. firalz, J. A. kinseicli, in 8."

I8."il. niitsaino-Crivrlli Michele. Sui buclii da scla nel ISol, proposla ondc

islituirc dellc cspericnze intorno al modo di curare il calcino o di

prevcnirlo.

Hasiti Ariostliio. 11 niii;lior govorno dei Itaciii da sola, cd il miglior

uiodo di prevcnire il calcino o di diniinuiic scmprc pin il danno die

queslo tenibil morbo apporta agli individui ed agli Stati. INuovo la-

voro grande ed utilissinio. Lodi, Wihnanl, in 8."

hi sfcsso. Delia piii utile collivazione de' baelii e del niiglior modo di

diminuire in generale il danno clie aneca il inal del segno. Opera

divisa in due parti. Lodi, W'ilniant. Un \ol. in 8."

Ln s/i'x.to. Delia conservazione, sviluppo, suceessivo incremento, ripro-

duzionc e distruzione dci gernii degli csseri organici in generale ve-

getali ed animali, e principalinente di quelli die sviluppansi nell' in-

ferno cd alia superfuie di altri csseri pure organici, vivenli, animali

e vegelali, nutrendosi degli umori di questi, detii percio parassiti; i

quali sono i veri riproduttori d' ogni specie di morbo conlagioso. Opera

reccntissima. Lodi, 1851. Opuscolo di 29 pagine!

liellani Aiujelo. Brevi rillessioni sull(! niacchie dellc foglie del gelso

dette seccume. Opuscolo in 8.°

Li) s/esso. Osservazioni criticlie sopra le principal! opcre pubblicate in

questi ullimi tempi sui baclii da seta, con indicazione dei migliori

precelti spettanti ai baclii, ai gelsi cd al setificio. Milano, Carrara.

:} vol. in 8."

lilanehnrd E. iNouvelles experiences sur la circulation du sang et la

nutrition chez les insectes. (Ann. des Sc. nat., Tom. XV, p. ?>1\.)

/lorti Picfial. kWcxamenlo dei bachi da seta secondo la pratica. Torino,

:J.* ediz. con un' appendicc c figure nel teslo.

f,o stesso. Allevamcnto, ec. ,
piu un'Istruzione pratica per allcvare i

bigatti, ec. Torino, 4." edizione con altre aggiuntc.

I'onclti. Sui modo di dislruggerc i semi del calcino nei baclii da seta,

e prevenirne lo sviluppo. (Grepuscolo, 4 maggio 1831.)— Promelte

I
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un'opcra di lunga Icna, con tavolc anatoiiiiche c microscopiilie che

lion comparvf ancora.

)8."il. Cnrjnoli Olluvio. Siil (ilaic, la seta a firdclo. Milano. Opuscolo in 8.°

Cavnflolli G. li. Articolo in lode del sig. Grassi. (Foglio d'Annunzj dcila

Gazzetta di Milano, 9 agosto 1851.)

Comol/i Anfjiola. Istrnzione jtcr preservare i baclii da sela del calcino.

nial del segno. Milano, liernardoni. Opuscolo in 8."

> Busegneur E. Recherclics sur le cocon et Ic fil dc sole. Lyon , BaneL
Opuscolo in 8."

Do Filippi Filippo. Alcune osservazioni analomielic e fisiologiclie su-

grinsetti in generale, ed in partieolare sul bonibice del gelso. Tori-

no, in 8.°, con 3 tavole. (Dal vol. V degli Annali della R. Acade-

niia d'Agricollura di Torino). — Ollinio lavoro che svela lo spirito

osscrvatore dellilluslre naturalista ; csso e diviso in 3 paili: dellc

Irac/ice e del lessulo ndiposo; del sislemn digervnte; dei pretest infu-

sorj del sangue.

Freschi Gherardo. Guida per allevarc i baehi da seta dielro i proprj

esperimenli, 5." cdizionc. Milano, Silvcstri. Opuscolo in 8.°

Grassi Giuseppe. Appendicc apologetica alia sua Memoria sul calcino

nei bachi da scla. Milano, Bernardoni. Opuscolo in 8."

Guenzati Giuseppe. Vera cd esatta istruzionc per rallevamento dei ba-

chi da seta. Milano.

Longoni Giacinto. Sulla vera ed unica origine del calcino nei baehi da

sela. Esperimenli ed osservazioni. Monza, CorbeUa. Opuscolo in 8.°

,

con lav.

Malel Claudio. Memoria risguardante I'educazione dei filugelli. Torino.

• Margarita Cumillo. Avverlimenti ed osservazioni suUe varie cause di

una buona o calliva riuscita dei bachi da seta. Milano , Taniburini.

Opuscolo in 8.°, seconda ediz.

Minola Giuseppe. L'esperlo bigattiere della Brianza, ossia Metodo facile

e sicuro per l' allevamento dei bachi da seta. Milano , Turati. Opu-

scolo in 8.° fig.

Mussi Gallarati Giulio. Governo dei bachi da seta , ossia Melodo

d' annotazione del Giornale istruttivo del chiarissimo conle Dandolo, ec.

Cremona, Feraboli. Opuscolo in 8."

» B.C. M. Quallro parole sul nuovo Opuscolo del dott. A. Bassi intilo-

lalo: II mialior soverno de' bachi da seta. Milano, Carrara. Mezzo fosilio.

• Putek Johann. Lehrbuch des Scidenbaues. Briinn, W innieker.
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' [H'i\ . Ptiipllaiii Liiiiji. Ossorvazioni zootoiniche c lisiol()i;iclu' sui bai'lii da

sola. i,Gior. Agiario dell' ingcgiioir Dosseiia, \o\. \Vi, p. 28.) Milaiio.

Piliijot Eugene. Etudes cliimi([U('S cl physiolot^iinu's siir les vois-a-

soic. I)t'U\ nu'iiioiirs o\lr. dt-s Annaics de rAi^riculture franc. Paris,

llti/ani, ill 8.'

Vdssalli G. J{. (di Gropjtcllo). INiiovc ossorvazioni sul calcino. ((iior.

Ai!;rario. p. ;)lo. — Cropuscolo, l.° giugno.)

Pdiictli Aii/niiio. \a\ Bij^alliora istriiila. I^iigano, Voladini. Opiisooio

in 8."

• Veiiltiri A. Sullo sviluppo dolla Uolnjtis. bassiann o di allri niiccli.

Opusc'olo in 8.°

Vi/luilini Carlo. Risidlato di alonni osporimonli islituili sul liaco da

sola (• sopra allri insolli alio scopo di rliiarire la vera causa del cal-

cino. (Gioi'. doll' I. R. IstiUilo Lombardo.) — E il piu bcl lavoro in

proposilo chc siasi fatto per la copia dcUe ossorvazioni, il nictodo con

(iii soun fatlo , c la logica dolle deduzioiii. II coulagio del calcino o

innegabile.

» ? Istruzionc pratica per ben allevare i biijjalli
, i)roposta alle sionli

di campagna da un conladino piemonlose.

Selfo und Turk. Kurze Anleilung zur Erziehung und Pllego dor Manl-

beorliaumes, und zuni Soidonbau. Berlin, in 8."

"? 11 Bigalticrc della Brianza. Monza, CorbeUa. Opuscolo in I (J."

Oiven liir/iard. On ibe row materials from the animal kingdom. Loclurc

on the results of the great exhibition 1831. London, David Bogiie.

1852. Annoiii Luiyi. Ossorvazioni sul calcino nei bachi da seta. Proposta di

sostanze preservatrici , ec. Milano, Guglielmini, in 8."

liahninn-CriveUi Mirhele. Istruzione popolare per allevare i bachi da

seta ed ottenerno la somenlo, esposla in forma di dialogo. lAJilano,

Silvestri. Opuscolo in 8.° fig.

Hdssi Carlo. Rapporto della Conimissionc della Camera di Goniniercio

pel giudizio inloino alia scoperta Grassi. (Eco della Borsa.)

Ihirnnli G. M. Sul modo e con (|nalo soslanza il baeo da sola durante

il torporc forma la sua nuo\a pelle, come fargli superar bene il tor-

pore, CO. Milano, Silvestri. Opuscolo in 8."

//os-sf. Discoiu's sur la culture de la soio. (Bibl. de Geneve, 18.j3.)

• Brenlu Lidgi. Scoperta del come abbia avulo origine fino ad ora nella

collivazione dei filugelli la malattia del calcino o mal del segno. Me-

moria, con una tavola. Milano. in 8."
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18i>2. Fabrc Louis. Manuel du Magnanicr pour le midi de la France. A\ignoii,

rJoimct lils. Opuscolo in 8."

• (irr.piti Luifjia. Sui bachi da seta, avverlinicnto ad una arnica. Milano,

Salvi. Opuscolo in 8."

Lambrusehini ab. Itttjfacllo. Inlorno al modo di custodire i baclii da

sela. Breve istriizione. FiriMizc, lip. Galileana. I'n vol. in 8."

Lo slesso. Sui baclii da sela male alletli pel cosi detto caleino. Firen-

zc , Mcusscux. Opuscolo in 8."

Manzini Gio. Islruzione sui modo di adopcrare il profumo prescrvalivo

e disinl'ellanle del caleino. Milano, Pirotla, in 8.°

Potion F. A. Uedierciies ct observations sur le mal des vers on ma!

dc bassine. Lyon, Savy. Opuscolo in 8.°

Routiit. Galettc tintc in rosa dclla biyiionin c/tica data in eiliu ai

bachi. (Comptcs rcndus, 1832, pag. 149.)

Tamburiiii G. Raccolta di reeenti imporlanlissimi lavori sulla pralica

cducazionc dei bachi da seta. Milano.

Vi/hiiliiii Carlo. Delia natura del caleino o mal del segno. Milano.

Bernardoni. (Dal Giornalc dell' I. R. Islilulo Lonibardo.

)

fialsdino-Crivclli Mic/iclc. Islruzione popolare per allevarc i bnehi ila

seta e otlenere la semcnie. Milano, Colombo. Un vol. in 10."

» JIaa.'i liobcrl. Die deulseiic Seidcnznchl. AnleiUnig zuni Seidenbau:

seine Gesehichte, Stalislik und Literalur. Leipzig, J. J. W eber. Opnsc.

in 8.°, con una lav. col.

Bouvier Ilippolijle. De la ventilation des magnancrics, chambres d'eclo-

sion, chambres d'eloud'ages, etc. Greno!)le, Mainsonville. Opnsc. in 8."

(.'(iccid/finzd Mic/ieldiKjdo. Saggio sopra il boon governo dei bachi da

seta. Novara, Rusconi. Opuscolo in 4."

ll'fjona Lorenzo. Melodo semplicc c nalurale per coUivare i bachi da

sela. Venezia, Maraloxich. In vol. in 8.°

" ? Raccolta di seiitli sulla pralica cducazionc del baco da sela, ce.

(Fstralli da giornali.) Milano, Tamburini. Opusc. in 8.", con lav.

18.j:1. De Filippi Fi/i/ipo. Breve riassunlo di alcune rieerche anatomiche c

lisiologiche snl baco da sela comunicalo alia Socicla delle scienze

zoologiche di Torino nella lornala del 10 luglio. In 8." — Lascia

desiderarc il lavoro completo; vi si Iro\a per la prima volla indicala

I'esislcnza di due ghiandole inservienli alia sela, c alcnni riijiporli

nuoNi del sistenia nersoso splanenico. — La\oro prcgcvolissimo.

Duffonrs L. Rccherches sur (piehjues maladies des fileuses de soie.

Moulpellicr, Grollier. Opuscolo in 8."
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\S'>.\. Diimlcr W. 0. Die Seidcncultur, etc. Wioii , 1853-34. 3 vol. in 8.°

con tav.

Lambrusc/iiiii R. Giuiilc al libietto inlorno al inodo di custodirc i hachi

da seta. Fiiriizo, lip. (lalilenna. Opiiscolo in \-l.°

Mneslri AiHielo. Due (\ni.u\r'\ in ccra rap[irosentanli il I." I'cinbriogcnia

del baco; il 2.* la inula del baco, preniiati dall'I. R. Istitulo Lonib.

nel coneorso d'industria del 1833. — 11 piinio quadro c fallo assai bene

si dal lalo seienlilieo clie dal lato indnslrialc. 11 secondo soddisfa mono.

J/(«7«(ir(/. De I'eduealion ties \crs-a-soie d'apirs les piineipes suivis

en Lombardie. Nimes, Ballivet, 1853, in 1G.°

» MazzoUli Anr/clo. II gelso , il lilugcllo e la seta nci varj tempi e sui

varj punti del globo. Menioiia. Brescia, Venlurini. Un vol. in 8.°,

di 300 pag.

Raiiiiondi G. B. Tiatlato suUa coltivazione dei bachi da seta. Brescia

,

Bendiscioli. Un vol. in 8."

Robinct. La niuscardine; dc la cause de cellc maladie et dcs nioyens

d"en preserver les vers-a-soie. Un vol. in 8.°, lerza ediz.

Lo slesso. Manuel de redueatcur des vers-a-soie. Paris. Un vol. in 8."

con 31 disegni.

Lo slesso. Memoirc sur la fdature de la soic. Paris, in 8." Con 7 lav.,

2." ediz.

Vannoni Bernardo. La piccola nella grandc bigalliera, ossia niclodo

profilalico per curare Ic piii gravi infermita del baco da seta. Bre-

scia. — Con un' appendice: La bigalliera di perlicbe e di lela, ec.

Milano, Ccntenari. Opuscolo in 8.° fig.

S. G. P. Inlorno al coloramento della seta procurato ad arte nella nu-

Irizione delle larve, cc. Bologna. Opusc. in 8." (Dai INuovi Annall

dellc Scienzc naturali di Bologna.)

Bossi. Discours sur la culture de la soie. (Bibl. de Geneve.)

Villndini Carlo. Dei mezzi di prevenire il calcino o nial del segno.

Memoria, con una tavola. (Giornale dell'l. R. Istituto Lombardo,

torn. IV.)

? Catechismo ad use degli agenli per la coltivazione dei baclii

da seta. Milano, Libreria Anlica e Moderna. Un vol. in 8.° fig.

Balsamo-Crivelli Mic/iele. Modo di prcservare i bachi da seta dalle

principali malattie, e parlicolarmente dal calcino. Milano , Colombo.

Opuscolo in 1 G."

» Cireri. Rcgole per far molte galctle, gia sperimenlale nella Provineia

di Como. In foglio.
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I.I' xegiieiili operc \-eniiero in luce dnpo la prcseiilazioiie delta pvesente Monoyrafui

ulll. H. hlitiilo.

iK.ii. Lambruschini. Iiitorno al niodo ili ciislodiic i hiulii da seta; breve

isliuzione , ec. Fircnze, lip. Galileana. Uii noI. in 8." (2." ediz.)

Cicrone Anlonio. Delia collivazioiK' del gelso e del i>;o^c^no del lilu-

gcllo. Torino, liolla. Uii vol. in 8." fig.

Lamurrepicquol. Do la regeneration des races des vers-a-soie, etc.

Saint Germain en Laye, Beau. Opuscolo in 8."

Mussi Galhivuti G. Miglior governo dci baclii. Milano, Pirotla. L'n vol.

in 8."

Sala Gracco. Tavole economichc ed igieniehe per la coltivazione dei

baclii da seta. Milano, Ronchelli. Opuscolo in 8."

I8.">."). Albcrlazzi Amadeo. Metodo naturale e razionale d'allevarc i baclii da

seta. Milano, Manini. Un vol. in 8." con :t tav.

Cobelli Bortolo. Delia vera causa efficientc la malattia del calcino nei

baclii da seta. Milano, Redaelli. Opuscolo in 8.°

» Lamberlenghi Abbonclio. Siil Calcino c sopra un'altra malattia del baco

da seta. (Gazzetta Ullicialc di Milano, n." 100, 2G aprile.) In (pie-

sl'articolo si fa allusione a due altri anteccdcnti sopra lo stcsso argo-

niento. (V. lo stcsso pcriodico 18 agosto 1831, 25 aprile 1852.)

•> Casola Pielro. Viaggio a Gcrusalcmme. Milano, P. Uipanionti-Carpano,

1853. Un vol. in 4." (Tratlodairautografodellanno 1494 esislentenella

biblioteca del marchcse Giorgio T. Trivulzio.) — E (juesla una dclle

prime e piii interessanti rclazioni intorno ai Luoghi Santi ed ai pacsi

pcrcorsi daU'Aulore per arrivarvi. A pag. 4 si Icgge: « Fa dicta citade

" (Viceiiza) grandc impresa de scde cosa molto dignissima; nam si

" trovano poclii altri arbori exccpto nioroni , li quali sc spogliano

» di fronde per pascerc vermi clie fanno le scde. Mdi de molte donne

" che instavano a la cura de dicti vermi e me feceno intendere quanta

" solicitudine li bisognava de giorno e note. E fume cosa mollo di-

» Icltevole de vederc e tanta quantilatc e in tanii loghi. »

(Jui avrci potuto aggiungere quasi un centinajo di alt re brcvi jNote cd

Osservazioni , nia sliniai opporluno di ommetterle, e per la loro poca im-

portanza c per amore di brcvita. Esse sono inoltrc diflicili a trovarsi , o perclic

spai-se qua c la in pcriodici foreslieri , o pcrclie prive sia di data , sia del nome

del loro aulore.



PARTE SECONDA
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CAPO I.

ANATO.MIA DtLI.A LAUVA.

AUTICOLO \.

Suprrficir del corpo dcl/d larva v. Sisleinn cataneo.

(Tav. II (• III) (•).

Siiperficir (If! cnrpo. —- II corpo dclla larva del Ijoinhice del golso , ossia

del haco da seta, consla, come qucUo di lulle quasi Ic larvc degrinsclli o special-

ineiile dello lai-\e de' lopidoltcri, di anelli sepaiali Tuno dall' altio per niezzo

d'iiirossatiire die io cliiamero divisiovi, in conispondenza delle qiiali il dia-

mclro del eorpo riesce niinorc clie noii in conispondenza della parte mediaiia

lii iigiii aiiello. I.a lavola II (fii;;. IG, 17 c 18) e deslinata a inostrare la forma

liel eorpo del baeo da scia, la disposizione e il numero dc' suoi anelli e delle

sue divisioiii. II numero degli anelli e di dodici, come pure dodiei sono le di-

\isioni, indicando per la prima qucUa die separa il primo anello dal capo.

La grandczza degli anelli e presso a poco eguale in quasi lulli; se pure noii

%ogliasi eccelluare la maggior piccolezza del 1.", Tampiezza maggiore del 2." e

del :!.", e I'insensibile diniinuzione degli ullinii due verso la parte posleriore

<letla volgarmente la cothi.

.\\anli di procedere nella dcscrizionc estcrna del baco dcbbo avvertire die

ill parlo semj)re di esso alio stalo di maluranza, e die quaiido non ne faccio

speeiale eccczionc, cio die descrivo si dcve ritenerc come proprio del baco in

tutle le sue etii, salve le dimensioni. Circa Ic niisurc relative delle parii debbo

I

(') Ad cvit.iic la frc'(|UPiilo I'ipclizinno del minioro lUlli' Tavolc si ^ crcdulo bono di iiidioarc

al |)iiiiii|>io d'ogni Ailitolo (|Uollc clie vi haiuio rolazioiic. Tullo lo ligiirc ossoiido disposlc in una

snla soi'io luimoricn progressiva, non puo cssorvi luogo a oonfusioiic di sorta. A faeilitarc (xii la

loro riecrca trovasi in alto di oiascuna Tavola il nunicro ilolle lisuio in ossa oonleiiiilc.
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pure avvertiro, chc csscndo ilcoipo del baco mobile ed cstcnsibile, in nioile ciico-

slanze esse polraiuio vaiiare ciilro ceili iiiiiili ; iii'l (|iial caso saia iiiia eiiia il

farlo notare. Per csiiiipii), la maiji^ioie ampiczza del iJ.° c .'J.° audio dipendi'

dalla co])ia di cilio iiii;hioUila e dal tempo trascorso dal pasto; a qucsti aiielli

corri.spoiidc il largo priiicipio del canal digercnte, causa delle accennate va-

riazioni. — Anclie i movimeiili lianno iiillueiiza suila forma del corpo , spe-

cialmenle nella parle anieriore ;
giaeelie cpiando il liaeo si move , appimto in

cerca di cibo, i snoi ire primi anelli (fig. 27) si ;dlungano c si assolligliano,

candiiando moUissimo d'aspetto nell' accennala eslromila del corpo; (juando

invcce s' approssima allc mule o a filare, gii anelli slessi sono conlr.iiti e grossi

(tig. -i8).

La supcrficie del corpo e irregolare assai, ed in ispccic negli anelli anteriori ed

ai liili del corpo ovc la pellc si dispone a rialzi longitudinali die si intrecciano

fia di loro a gnisa di circonvoiuzione cerebraK; (fig. I 7). Andie queste prominrnze

variano, essendo dovule alle allaccaturc dci niuscoli sotlo-cutanci. Ove corrispon-

ddiio le delle allaccaturc si osserva una parte infossata della cute che sta tra due

jiroiniiienzc! conligue. Ouando Irallero de' miiscoli daro la ragione delle jiro-

minenzc stosse, eguali in tulli gli anelli, trannc nei tre anteriori e neH'ullimo,

ove inuscoli parlicolari ne producono di speciali. La massima parte si manife-

sta ai lali del corpo e nella parte; inferiore ove staimo i muscoli pel movimenlo

delle zampc: per cui camminando mulano pure non poco. II cordone che for-

niano ad ambi i lali del cor|)o e interrotto; in ogni ancllo la parte anteriore

deU'eniinenza si ridctte in basso, e la posteriore, in vcce, sfuinando, si rillelle

in alto e si confondc colle altrc.

Ai lali del corpo, nella parte bassa degli anelli veggonsi dei pnnli neri, elil-

tiei, col massimo dianietro posto verlicalmente. I quali punti allro non sono

che le stirjine , ossia I'apcrtura coUa quale le trachec comunicano all' esterno.

La strullura inlima di queste vena studiata quando si parlera del sistema re-

sj)iratorio. Ora diro solo esislerne 9 per ogni lalo, cosi dislribuile, chela jirima

e collocata presso il margine anteriore del 1.° ancllo; la seconda, quasi a mela

del 'i."; la terza , del S.", c cosi di seguilo finclic la nona trovasi a nicta del-

I'lmdeeiniO ancllo (fig. 17).

Di mano in mano chc si osservano le sligme posteriori, si vcde che si av-

vicinano maggiormente al margine anieriore dell' ancllo in cui sono collocate.

La lunghezza del corpo del baco e sempre in aumcnto dairistante in cui

csce dall'novo fino a quello in cui, in procinto di lllarc il bozzolo, si svuola di

tullo quanlo conliene il suo inteslino. Appena nalo e lungo 0'°,003, ed al mas-

simo suo sviluppo invecc ha una lunghezza di 0",078 circa. Tosto chc c uscito

Vol. VI. 12
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d' ogni assopimciito la luiii{liez/ii aiiinonla di prefcronza , come si \nw lile-

vare dalle linec liacciate iiolla solloposta nola , corrispondenli alia luiighezza

del bai'o no' priiu-ipali sladii della sua vita ('). La varit'la ancilala aniva a

(iiincnsiuni inau;giori.

Sezione trmvcrsnle del corpo del baeo. — La sezionc del corpit ticl Itaco

presenla varie fornie sccondo il luogo in cui si eseguisce; in genere, o ciito-

iare, d'un c<M'(hio pero al cui arco inferiore sia stata sostituila la sua corda

(lig. :U). II \ciilic del baco, per cosi dire, c piano; la sezione prende un

aspcllo dilTerenlc se la si fa cadere in corrispondenza delle zampc, e sccondo

la qualita dellc zanipe slessc che vcngono cosi rccise. Nella ligura 34 c dise-

ijnala una sezione die passa pei- le zampc verc del lerzo pajo: per rinlclli-

genza di quesla ligura vcggasi la spiegazione dellc tavole.

Delle zampe. — Sono le zampc appendici parlicolari di cui e provvedula

la parte inferiore del corpo del baco, e mediante le cpiali esso eannnina (lig. 1 7 ).

Non tutle le larvc d'insctli presenlano zampe, come non tutte hanno movimenti

(li Iraslazionc. II baco ne possicde in maggior numero d'ogni ultra, sommando

a 1 6. Ouesle zampe sono di duplice nalura e diversamente distribuite sul corpo

(leiranimale.

Vere zampc uanU'rinri.— Le zanipe wj'e o fni^enori (fig. 27, 28e:M) sono col-

locate ai Ire primi anelli, tpiindi assai avvicinate fra loro. Diconsi zampe vere

perche corrispondono a rpielle che possiede rinsetto perfetto tanlo per la po-

sizione, cssendo collocate subito dopo il capo, quanto pel numero, essendo di

sci divisc in trc paja; esse sono tutte eguali e presentansi solto la forma di

una eminenza conica membranosa, la quale per la distribuzionc dei muscoli

(lie la lappczzano intcrnanicnte si risolve in tre porzioni mobili , I'una suH'al-

Ira. e seniprc piu |)iccolc di mano in mano die si avvicinano all'apice: la

(1) Lungliozzn i-hr prcsoiilii il Imrn (l;i sclii ncllo viii-io rpoclic del ••iiii svilii|i|]ii.

i." piorno.

G." pioriio, su-weguenl*^ alia prima i[iul;i.

8." pioniij.

10." silirno, su>scgnenle alia soconda muta.

12." Kiorno.

• U." Riornu.

17." Riurno, siisscgucnlc alia ur^a inula.

41." Riorno.

2;i,° giuriio, susseguenlo alia quarla mutn.

— 35." giorno.

. 2C." giorno.

. . 27." giorno.

. iS." giorno.
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tcrza, pill |iitcola, sopportii un unciiio di sostanza cornea, resistcnle, uioilianle

il <piali' piu'i il baco altaccarsi ai \arii foipi.

(Jiu'sU; zainpc pen'), piii die a caiiiiiiiiiarc cd a Iciicr fciino il corpo, stTvoiio

atl altii usi, come quelle di tenere il lembo dcUe foglie die il baco niangia,

e di ripassare il tessulo serico die a suo Iciiipo csso dislende. — Muscoli pai-

licolaii imiovono il dclto unciiio, il quale e cavo nel mezzo e preseiilM una

sezioiie liiaiii;(ilai'(' emviliiiea. La sua luiiitliezza e di ()"',001. II iikin imeiilo di

(jiiesle zampe e dair esteiiio aH'inlerno; soiio alquaulo rcliallili, meiio jiero

di (piello die nol siario le zampc mcnibraiiose die passo a deserivere piu sotlo.

l^e zampe vere sorgoiio in conispoiideiiza del niammellone .1 (liii. ;t I ) die la

pdle forma in (piella loealita iiella parte iiil'eriore dei Ire anelli auleiiori. Constaim

di quattro pezzi 1} , C, D, E, di eui tie sono coni Ironcati e mobili gli uni

suijii allri , sempre di minor dimciisionc di maiio in iiiano die si osservano

aU'eslremita libera. L' ultimo di questi sostiene il quarto pezzo o leiininale, die

e luncino.

II primo pi^zzo li e il piii ampio e consta di due porzioni B,b di divcrsu

solidila. li e una lamina cornea, di color bruno, rigida, disposta in aiiello e

rosi conligurala die la parte sua csterua B e molto piii alta che riiileina B'.

Quest' anello s'inserisce direltamentc alia pelle di cui e parte. L'allra poizione

6 invcce e alfatlo membranosa , esilc assai , cd e piii alia nella sua parte iii-

lenia che nella parte estcrna dcUa zainpa verso la (piale appunio va sempre

diminuendo, di modo die noii s'uniscono le porzioni die \ engono dai due lati op-

posli.Cosi questo cono e composto di parti molli allinlerno, e dure aU'esterno.

Si vcde cliiaramente die tale disposizione e la piii convenienle ad ollciiere

die la zampa abbia a piegarsi aH'interno e niai aU'esterno.

A (piesto primo jiezzo succede il secondo C, r, composto parimente di due

parti: C, dura, csterna; c, molle, interna: qui si noli che la poizione C rigida,

internamente e un poco piii alia die la B , e quindi la c e nieno alta riguaido

alia C, ma piii alta riguardo alia b.

.\ questo cono succede la tcrza porzionc I), il analogamente conformata.

AU'esterno tulli gh anelli rigidi B,C,D si toccano, ed olFrono un marginc

piii grosso A', onde la zampa estendendosi non possa correr rischio di ripie-

garsi aU'esterno.

Zfimpp nip)Hl»-finose o false.— Le zampe membranose, o false zampe, cosi detle

perche nell'insetto pcrfello scompajono, sono in numcro di i 0; otto delle quali, ossia

4 paja, stanno appose agli anelli mediani del corpo, cioe al (1.°, 7.°, 8.° e f).", e due.

o I'ultimo pajo. aU'anello cstiemo flig. 17). Le prime olio diconsi andie zampe

intermedic , e posteriori le ullime due. La strutlura di detle zampe e singolare
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assai. Si risolvono psso pure in iiii coiio riKMiibranoso die Icrmina quasi Iron-

calo. Oiu'sto coiio olViv uii rcsii-iiigiiiionlo iiaii liingi dall' estrcmita
,

per cui lo

si piitrcl)!)!' considcrair como diviso in liuo parti. La siipiM-ricic eliltica con cui

U-nniiia c paiiinctili liilta nuMubraiiosa , e in gra/.ia ilcllc allaccaUirc inlernc

Miuscolari linisjo la linca nicdiana corrisponiloiile al t^rand' asso dcU'clisse, c

suscclliliilc d'csscrc lirata in sii o in dcntio die dir si voglia, per niodo di far

sporgeiT inrciidrnuMitc il niargiiic die a zainpa dislcsa e lalerale ed cslornn. In

(jiicsto inodo applicala la zanipa sopra un corpo qiialsiasi, il baco puo opcrarvi

(tra il soslegno e la supcriicie della zampa) una specie di vuoto e cosi aderirvi.

Unciiietli (Icltc zdinpc niembranose. — Oltre al descritto congegno le zainpe

niembranose nc posseggono un secondo , dovuto ad altre parti di cni sono for-

iiite. I^a supcriicie inferiore di esse zanipe, die ne costiluiscc il disco libcio, nella

sua mela esterna offre una doppia seiie di piccoli uncinelti d'una forma tulla

particolarc, come vcdesi nelle figure 40, 41, 42, 43 e 44. Sono cssi asticinc

cornee, aventi Ic loro estrcmita uncinate, di cui una c impiantafa nella pcllc

,

icslando I'ailra libera. L'uncino libero termina assai acuto, runciuo sepolto iid

corion c smussato. Dissi die sono disposti in due serie sopra una linca curva

e coUa concavita verso la linea mediana del baco. L'una serie li prescnta

pin lunglii die Taltra; c siccome stanno per modo disposti die le estrcmita iiii-

pcgnate dcgli imcini sono presso a poco suUa inedesinia linea , nc nascc die

le estrcmita libcre formano due file di diversa altezza ,
1' una esterna, 1' altra

iiilcriia. Gli uiicini libcri sono diinque alternati, I'mio breve e Taltro lungo.

Ouesti uiicini sono cornei, di sostanza dura, rigida, di color bruno marronc,

per cui dislaccjuio assai sul fondo giallo citrino della zanipa nella quale sono

inipiantati. L'estremita loro libera e ancora piii dura e di colore piu oscuro del-

I'allra porzionc. La membrana essendo trasparente, si vedono a Iraverso di cssa

andie le estrcmita con cui stanno piantati. — I'na particolarita di quesli uncini

del baco c quella d'avcre licurva anclic 1' estiemila impegnata, per cui dif-

feriscono da quelli della larva del Cossus Ligniperda cosi niirabilmeiitc dcscritti

da Lyonet , i quali [iresentano I'lincino solo all' estrcmita libera. DilTeriscono

•altiTsi per cssere disposti solo nel margiiie esterno del disco del picde, mcnlre

nell'allra specie circondano tutto quanto il disco terminale della zampa. INelle 11-

giire 4 I e 'i 4 si puo osservare la disposizione di questi uncini c la forma loro isolala.

iNella prima ;lig. 41) si veggon cssi, alternati in luiighezza, partire dalla niedesima

e portarsi verso la perifeiia. (Judli d' un lato sono rivolli in senso opposlo

a quelli dcU' altro. Seconilo cIk' (jiieste appeiidici cornee si osservano sopra

una zampa in conlrazione o sopra una in esp;nisiorie , veggonsi le estrcmita

libcre uncinate guardare all' esterno od airinlcrno del disco. Sulla linea

1
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mcdiana si vcggoiio due uncini b\ \nii brevi c iiicno arcuati, die slanno in rela-

zionc colli- piirli cciilrali del disco, le quali, qiiaiido la /.anipa c tiilla distcsa,

si rialzano a niodo di vcscicola e servoiio a regolarc i movimenli dclle parti

ciicostaiili. Gli uncini clie stanno aU'estremila della linea sono piii piccoli. il

numcro dcgli uncini varia assai nellc zampc dune stesso individuo e nclla

stcssa zanipa di divorsi individui. Spcsse volte ne contai da 30 a 40. La linea d

del disco, die dissi poter esser lirala in dentro dai inuscoli interni, e eoUocata

pill nella parte interna die ncU' esterna
,
per cui qucst'ullima porzione e piii

ampia, ed e su di cssa die slanno collocali c giuocano gli uncini. Ouando

la zampa vien distesa, il disco 6 leggermentc convesso aH'eslerno; quando

invec(! vien relralta, le due ineguali meta in cui si divide si rivolgono in den-

tro I'lina contro I'altra e si combaciano.

La contrazione si opera pci niuscoli indicati; Tcspansione si opera pel liquido

die rienipie la zainpa , la cjuale si fa in lal atto assai tuigida. 11 niovimenlo

andie di quesle zainpe si fa verso I'inlerno o la linea inediana del enrjx).

Esternamcnte ed allorigine d'ogni zampa esiste un ccrcine b ( fig. 40 ) di so-

stanza cornea con chitina, rigido, il quale inipedisce i movimenti delle zanijie

verso r estenio.

Ouando il baco vuol fissare la sua zampa , I'applica distesa sul corpo su cui

brania adeiire , e la contrac. In qucsta contrazione , oltre 1' agire la zanipa

eoHK! una \enlosa, gli uncini tirati aH'interno si coniprimono contro il corpo e

vi si impiantano. Ouando invece vuol sollevare la zanipa, la dilata; la super-

lide inferiore di cssa e il disco si fanno convessi; gli uncini si porlano all' e-

steriio ed ogni adesione cessa.

Le due zanipe mcinliranose posteriori (fig. 43), dette anchc nnali per la

viciuanza loro all'auo, presentano analoga strutlura a quella delle intermedie

ora descritle. II disco loro e piu eliltico, e posto obliquaniente alia linea me-

diana del corpo , e la porzione che porta gli uncini non e unicamente esterna

,

nia esterna ed anteriore.

Colore ilcl corpo del baco. — Osservando esternamcnte il corpo del baco,

sorprende il sue colore, che varia secoudo I'eta e 1' epoca della muta. 11 baco

die passu il (piarto assopiniento e bianco perlaceo, lalvolta leggermente roseo

o leggermente gialliccio. In corrispondcnza dclle divisioni il derma essendo

esilissimo c lepidermide essendo diai'ana, traspajono le parti oscure sotloposte;

ed il corpo \i appare piu oscuro. II bianco del corpo del baco e dovulo al

derma die costituisce lo sirato iiiterno della pclle, c il gialliccio all'epidermide:

questa variando di spessore, perclie talvolta do|)pia, prcscnla un colore diserso

in tulto il cor|)o. Dove si prodiieono le ripiegaturc della pelle diiplicniidosi gli

strati del derma , il coloi'e si fa di un perlaceo j)iu opiico.
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Mnrc/iir della /wile. — II colore unifoniio oiii dcsoritlo v inlciioUo quo c

cola da qiialciic inaccliiu senipre costaiilc. the piio costiluirc iiii caratlere spe-

cilico pel hnico.

Mdcc/iii' lift ',')." anello. — Siil dorso in corrispondenza del quiiilo anello

,

li hiti di'lla liiiea iiiediana, si vei^ij;oiio due inacchie brune semiluiiaii disposte

per modo die rivolgonsi I'una Tailia la loro coneavila (fio;. 4G). Ouesle iiiac-

cliie, die osservale ad oeehio iiudo oll'ioiio il colore so])ra indicalo, si iiiostiaiio

assai piu coiiiplicale qiiaudo si osseivano coUa leiile.

Liia liiiea azzuna a (fig. 46) percorre tutto il cainpo della macchia; ((uesta

liiiea e lulla cifcondata, tranne alia sua eslreniita jtosteriore, da un' aureola

hruna /; clie lorina il grosso della macchia. L' aureola slcssa e ])oi liuiilala da

duestriscie di un neio intense, di cui una, d\ occupa la parte interna ed anleriore.

e I'allra, </, bordeggia per qualche Irallo il marginc convcsso csterno della

niaeeliia. Nel baco della terza eta olTre la lunghezza diO"',0013. La ligura 4C

la dii ingraiulila circa l.j volte.

Macchie dell'S." anello. — Un' altra coppia di inaccbie inostrasi suU'H."

anello, di niinore ampiezza dell'ora descrilta e di forma dilTerenle. Oueste cor-

rispondono a due piccolo eminenze che si innalzano in cpiella locaiila. 11 loro

diametro reale e di 0"',000G. In queste abbiamo ancora quasi gli stessi co-

lori ma dilTerentenienle disposti. Un color fulvo domina il centro della macchia

il quale e lerminato da un cerchietto n (fig. 45), talvoUa interrotio, di color ci-

lestriuo analogo alTalto a quello della linea a della ligura 46. Altorno a queslo

domina il bruno b analogo a quello deU' aureola b dell' altra macchia; vi man-

cano pero le siriscie ncrc. Queste macchie sono piii soggette a variare che non

li' prime descrilte.

Miwrliie del 1." anello. — Una macchia nera impari occupa il primo anello,

di forma triangolare, la cui base corrisponde allu scconda dixisione, ed il suo

apice si porta anteriormcntc. Una traccia della sua continuazionc talvolta si

scorge fiiio al margine anteriore del 1." anello. Ai lati di questa si veggono

spcsso due altre macchie che dal volgo soglionsi ritenerc per occhi.

Maceliie del 3.° anello. — Sulla parte posteriore del 3." anello, oxe mag-

giori sono le circonvoluzioni rialzate dalla pelle, si trovano due altre macchiette

che oicupano la parte alta di due di dette circonvoluzioni che scorrono trasver-

salmenle, e I'una coniro 1' altra. Oueste macchie constano pure d'un area ci-

leslrina nel mezzo, ciicondata di bruno colore.

Macchie dell'ii." c li.° anello.— Dyvt altre macchiette sono collocate sulla

parte posteriore dell' 11." anello, su quella sua porzione coUa quale s'avanza

sul 1-J." Kinalmenle su quest'ultimo anello vi sono due altri lubercoletli colorali.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 95

(juosto e il sistema di muccliic piu coniunc iicl biico du sclii. In al( uiii iii-

dividiii assai distiiilo, in altri poco, secondo le varii'la c !j;l'iiidi\idiii.

.Se(/f' del colore dellc iiuwcliie. — Lc inaccliie summciUovali! dislini^iiniisi

anclif iiclla spoglia abbaiidoiiala dopo rassopiinciUo, por cui si vede aver cssfi

la Idio scdc negli slrali die si inutano. Oiicslo noii e aduiicpio il caso del haco

rlie a|)parli('n(' a (|ii('lla varicia detla dei bwld neijroui , il ciii colore e doMito

ad iiiio stialo piginenlale sparso sul coiion; lo slcsso dicasi dcgli anclli nelle

vai'icta ancllatc.

Oiiando il sistema di colorazione e forte, su quasi tulti gli anelli mostraiisi

dclle inaccliietle disposle a giiisa di Iriaiigolo, come vedesi nolla figura 47.

Dei pelt del baco. — \ ista ad occhio nudo la pelic del baco si direbbc

quasi dcstituila di pcli; il corpo apparc liscio c glabro. Non cosi colla lente;

alia quale pcro alcuiie parti di corpo appajono ancora veramente nude. I^a

copia c la nalura dei peli varia secondo Tela e il luogo ove si ossorvano.

/ peli del baco appeiia nalu dilferiscono per sirutlura e copia. — Kelativa-

inente all' eta, i peli del baco appena nato sono infinitamcnte piii numerosi e

piu sviUippali di quelli del baco adulto. II corpicciuolo della larva avanti il

priino assopimcnto c tulto irto di lunghissimi peli, d'un color bruno inlcnso,

volgeiiU; al nero, sicche lutlo il corpo risulta oscuro. Osscrvati al niicroscopio

,

i peli ill (|ucsta eta oilVono il carattere particolare di avcrc il lore rnargine

tutlo a deulcllini posti ora allerni ai due lati del gambo del pelo, ed ora opposti

(fig. 49). Lc punle di quesle piccolc eniincnze, quasi denli di una piccola sega.

sono rivolti verso rapic<! del pelo. Essi si iinpiantano ncU'epidermide con una

radice piuttosto grossa e che prcscnta dcllc striature circolari, come se un esil

lilo si avvolgessc tulto aU'ingiro a quel trallo di pelo clic c impiantalo nel-

re|)i(leriiiide (radice) c che ne assicurassc I'impianto.

Oiiesti peli, come tutic le appendici cornce dpi baco, una xolta \cnuli al-

Testerno non crescono, ma si conservano di quel volume cui pcrvcnncro, sia

ncH'uovo, sia di sollo della veccbia corteccia durante i succcssivi assopimcnti.

I peli del baco adulto sono assai jiiii piccoli c piu rari, ondc il suo corpo

pare (juasi nudo. 1 peli del baco dopo il primo assopimcnto sono lisci (fig. 30',

d'un bruno diiaro e ricchi di cliitina. Sorgono frammezzo d'lm cerchii'llo spor-

genle ueH'ciiidcrmide.

Kcco le regioni del baco ovc maggiormcntc abbondano i peli:

1." II capo;

i." 11 marginc anteriorc del 1." anello;

3." Le vere zampe o le trc paja anteriori; sopra ognuna delle (]uali se ne

veggono da 30 a 40, spccialnienlc verso luncino lerminale.
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4.° Tutto le false zainpc iic sono copiosainonlc fornilc. Gli micini sopra

(lescrilli, ili ciii (iiioUc si vedoiio |ir()v\(>ili!lo , sdiio nioilificazioni di qucsli peli.

3." .\inl)0 i inarj^iiii iiit'cridii lalcraii ik-l corpo prcsonlaiio pcli copiosi,

come pure il iniirgine inforiorc-lilxM-o {loll'iilliino aiiollo diviso ne' siioi lolii.

Picsso lo slii;iiu' vi sono dcllc por/.ioiii ([nasi aoree, vhv noii prcsciilano peli.

Stnifluni (k'/lti pcllc. — Prima di passarc alia descrizione del capo, diro

della slmlluia del sislcma cnlaneo (liir. W, 32 c 33).

l.a cute, presa in j^enerale, eioe qneiriiivolnero ehc racchiude tniti i viseeri,

ronsta di cpiallro strati dislinli. Dne di (piesti lianno nna graiidc importanza,

e sono il 2.° e il 4."; gli allii dne, minore.

I (jiialiro strati or mcnlo\ ati sono disposli come dne a dne, sieclie a due soli

si potrel)l)cro veramentc ridm-rc Ic parti csscnziali della cute della nostra larva.

Lo stralo esterno {epidcnnide), clie si mnta; lo slralo inlcrno (tterma), che

genera I'altro e non si cambia. Alia loro volla ognnno di qucsti strati nc

presenla mi allro snbordinalo.

1." Slnilo. — K (piesto esilissimo e non sempre si arriva a scorgerlo; per-

clie lo si possa veder meglio, bisogna traltare colla potassa la spoglia che il

baeo abbandona dopo i suoi assopimenti. In originc esse consta di cellule che

si saldano assieme e fanno perdcro alio sirato, clic cosliluiscono, ogni aspelto

organizzato; diventa nno strato aniorfo. Esso conticne un poco di chitina, ma

in assai minor dose che non lo stralo soltoposto.

2.° Slratn: epidcrnikle. — Assai importante c che corrisponde all'epider-

mide degli altri animali. II sno spessore c considcrevole, ed e in csso che s'im-

piantano i peli. Un giorno circa dopo che I'animale nsci dal sno assopimento,

al disopra del tcizo strato, e sotto al sccondo che deve cadere, apparisce gia

il secondo strato che deve soslituirglisi nclla succcssiva nuita.

hlolocjia deH'cpklmnide. — Incomincio a dcscrivere I'epidcrmide in (|nesto

pnnto delta sua ap])arizione perehe solo in questo memento appajono bene

distinti gli elemenli istologici di cui consta. Sopra il tcrzo sirato compare dap-

prima nno slralo di cellule nucleate che ancora conservano la loro forma lon-

dcggiante pcrche suflicientemente distanti le une dalle altre. Gomjiarso questo,

un secondo strato di cellule gli si forma subito sotto, e in quel primo le cellule

cominciano a sliparsi.

Per lal modo si trasforma in un vero epitelio pavimenloso, le cui cellule

si faimo poligone, perdono il loro uucleo e si preparano ad una Irasformazionc

successiva. Ouesla si opera mediante la dcposizione della soslanza chilinica

che comparle la durczza che I'epidcrmide possiede.

La chitina si depone nelle cellule in una maniera tutta particolare, sotto la
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forma ciou i-ap;p;iala non tlal centro dellc cellule, ma da un cercliio poco distantc

dal cciitro stcsso. I riiji;!;! fonnali daliit cliiliiia soiio simiosi e vanno fino alia

pciifcria od ai lali dclle cellule pii;inoiilali. K per tpiesla disposizionc pailicolaie

della cliitiiia clie il signer Plattner (O ebbc a scambiare le delle cellule con

corpuscoli analoghi ai corpiiscoli ossei degli animali superiori.

Trattata eolla polassa re]tidcnnide perde la sua cliilina c Ic cellule pavi-

mcnlosc mostransi destituite dei raggi stollari di cui parlai.

La slrultura ora indicata non moslrasi die ad un forte ingrandimeiito (500

voile); ad un ingrandimento minore re|)idennidc B presenlasi scmplicemente gra-

nulosa, come iK'lIa ligura 1}^ ingrandita 350 volte. Lo spessore ilell'epidei'mide

al suo massimo svilui)po e di 0"',0004, ed e <piando il iiuovo slrato cpidermoi-

deo Iia un talc spessore che incominciano ad apparire i \mm\ sintomi del-

I'assopimento. In (|iicsto momento due strati compiuti (il veccliio e il nuovo
)

stanno a ridosso del baeo e gii inipediscoiio la traspirazione; allora comincia il

lavoro deilo spogliarsi o, nieglio, della separazioiic de' due strati; separazione che

s' opera mediante parlicolari fenomeni, effctto dei quali si e lo scorrere dei due

strati I'uno suH'altro. Ouanto piii abbondantc e la nutrizione del baco, altret-

tanto rapida e la formazione della nuova epidennide, c avvicinati quindi gli

asso|)imeuli e le mute.

AI primo loro apparire le cellule nucleate deU'epidermide hanno un diame-

tro maggiore di quando la chitina si depone in esse, momento che segna il

cessato loro sviluppo.

3.° Slrato: relioolo mnlpujhiano. — II retieolo malpighiano sottosta diretta-

nicnte all' epidermidc ora descritta. Esso vi aderisce e si appalcsa sotto la forma

di uno stiaterello molle, bianco, opaco. Osservandolo alia lente semplice,

lo si vede lutlo steso alia superficie interna deU'epidermide, piu esile la ove

corrispondono le division! degli ancUi. Cio che sorprcndc a prima vista si e la

massa di pertugi A, di cui si vede sparso; pertugi ampii, per lo piu elittici,

a margini londeggianti, e quali li presenta la figura 32. Che se si osserva al

microscopio questo strato, lo si vede composto di una serie di strati di

cellule infarcite da una sostanza granulosa piuttosto densa ed opaca. II suo

spessore e di 0"',0005. Internamente ha delle aderenze col derma.

4. Slrato: deriiia. Inferiormente al retieolo malpighiano sla il derma, strain

die si puo paragonare al corion degli animali superiori, ed al quale e dovuta

(!) Plaltni-r: L'eber die nexpirntioiisnruaiie iiihI die Haul bei den Seidenraupen. Miiller'.t Ar-

r/iir. 1842, piig. 38.

Vol. VI. 13
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la liprodiizione dcgli strati piii esterni. Esso non si cambia durante la inula.

Consia di piccolo cellule sparse in uii lessuto sottile assai
,
granidoso cd elasti-

co , tra cui scorrono trachee e lilainenli nervosi. Verso la parte interna ha

aderenze col tessuto adiposo sottoslante.— Oucsto strato fu primitivanicnte in-

dicato dal professore l)e rilij)pi (1853).

// derma )wn ha g/iiaiulolc apposite per la traspirazione. — In questo

siralo dennico non trovai ijhiandolc parlicolari ciic potessi ritenere come le

produttrici del li(|uore esistenle fra le due epiderniidi nel nioniento della muta.

La superlicie interna oU're cellule meno stipate e di piu recente forniazione

die riparano la jierdila die fa lo sliato per la nietaniorfosi rcgredicnte dclle

sue cellule piu vecdiie e per la niutazione loro in epiderniid(\

Islolo(]ia deyli sirali del derma. — 11 derma ha origine da cellule die si

formano in iin citoblasteina particolare deposto dal liquido die bagna tutti gli

organi , ossia dal sangue. Per vederlo bisogna aspettare il moniento in cui si

altua la sua forinazione per rimminente assopimcnto.

Gli strati ora descritti coslituiscouo la cute del baco da seta. Alia sua super-

ficie interna si attaccano tutti i museoli chc operaiio i niovimenti deiraniinale

e die verranno descrilli nel relativo articolo.

Solo aH'aperlura anale il derma si rillettc, ma cambia subito di struttura e

cosi coulinuasi colle tuiiiche intestiuali.

Del eapo del baeo da seta. — A conipicre quest' articolo mi rimane ancora

a descrivcre il capo della larva. Esso si eompone di molte parti, di varia con-

sistenza, delle quali le une godono di liberi niovimenti, ed altrc invecc sono

fissc.

La massima parte del capo (fig. 24, 23 e 26) nella porzione sua superiorc,

anieriore e lalerale e formala da alcuni pezzi solidi fortemente saldati die eo-

stituiscono il cosi delto cranio {cranium di Malpighi) del baco. Quesli pezzi

eompongono una specie di scatola, aperla solo posteriormenle onde altaccarsi

al primo audio del corpo; antcriormenlc poi e un po' infcriormente sopporta

delle appendiei mobili attorno all' aperlura della bocea.

Due Ira i pezzi solidi sopra indicali risaltano maggiormente e costituiscono

una gran parte della scatola cranica; cssi rapprescntano le due squame parie-

Inli, A, A (fig. 24 e 26), che si ponno in certa guisa paragonare alle ossa pa-

rielali del cranio degli animali superiori. Ouestc due squame sono simmetriehe,

e veiigono ad uiiirsi lungo la linea mediana per gran tratto del loro niargine in-

lerno; non per lutto il tratto di questo margine, perchii antcriormenlc divarican-

dosi i due margini lasciano che un Icrzo pczzo, la s(piama frontale D (fig. 25),

s' iusiuui a guisa di cunco fra loro. Le sipiame parietali formano anchc la \^^T\e.
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nosleiiore-inforiorc del ciipo, li'iininanilo con iiii orlo salicnlo die bene si

iulatta allc atlaccaturc niiiscolari e cutancc. La sutuia dellc due sqtiaine pa-

rietali si appmlonda iiii poeo, sicche al poslo suo si nota una solcaliua. I'lgua-

le solcatura csiste fia Ic squame parielali e la squama fiontale, solcatura ini-

poilanle a notarsi perclie nolla (|uinta niuta lungo essa si spacca il capo c la

squama iVontale si isola.

La scpiama fronlalc li (fig. 23) lia la forma dun triangolo isoscele colla

base livdlta anloriormenlc e I'apice aU'indiclro. Isolala, essa mostra die que-

st' apico si proiunga in nn' appendice acuta, la (|uale s' insinua nclla parte

interna della sutura tia le due lamine |)ari('tali. Lc suture sono sinuose tanto

fra i due parielali, quanto fra quesli c la frontale.

II colore di quesli pczzi e cinericcio, con delle macchiellc nerc; la lore con-

sislenza 6 cornea, e la polassa li altera sensibilmente mostrandoli composli in

gran dose di cliilina: rari peli sono sparsi suila loro superlicie.

Del labbro. — II marginc libero anteriore della squama fronlale e legger-

mente arcualo; per esse s'unisce al cranio il labbro, il quale consla di due

parii distinte C,D (fig. 2.5). Di (pieste due porzioni del labbro, I'una e

anteriore, e posteriore I'allra; quest' ultima si arlicola colla squama fronlale.

Entrambc s' avvicinano alia forma di un parallelogrammo messo Irasversal-

mente, con quesla dilTerenza che la posteriore 6 piii larga, ha margini meno

sinuosi, 6 di un giallo chiaro, molle assai, capace di movimenli. Ouando il

baeo vuol rilirare la parte anteriore del labbro, lo fa ripiegando trasversal-

mente sopra se stessa la porzione C. Ouando la porzione D e ritirata di molto,

la porzione membranosa non si vede punto. Una forle depressione manife-

stasi nel mezzo della superfieie superiore di questa parte del labbro, die e per-

cio esteruamente concava.

La porzione libera anteriore D del labbro e piu piccola, ma piii solida,

dura e rigida; ii suo margine lii)ero e forlcmente smarginalo nel suo mezzo, come

lo dimostra la figura 2.5 bis. AUe due estremita cslernc del suo margine po-

steriore esistono due rialzi cui si allaceano i muscoli destinati ad eseguire i

movimenti del labbro die ho sopra iiulicali.

La superfieie interna di (piella parte solida del labbro e concava con due

leggiere depressioni die oeeupano i lati della linea mediana. Se si vuol rove-

sciare questa parte del labbro, si vede die essa ruota lungo lulto il suo mar-

ginc posteriore.

Al di solto del labbro stanno le niandibole, di cui parlero fra poeo, sollo

ie quali, o, per iiieglio dire, frammezzo ulle (piali sta I'apertura della bocca.

Anteriormeiitc ed inferiormenlc le squame parielali non vengono puiilo a
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coiUallo, Ilia lasciaiio iiiio spazio per I'apparato della filicra c suoi annessi che

lianno sostcgno nol loro contorno.

Degli ocrhi. — Ai lali della pnilo aiitfiioic (Idle sqiiaiiic parietali ed alia

base dello anti-iiiie vegi^onsi sei i;;lol)iiliiii liiceiili disposli a semicercliio

iiiegolair, e precisaiiieiite come lo iiulicano le figure ~2i, 23, 26, 29 e 38.

Kssi sono di ineguali grandezze e dilTicili a vedersi. I tre superiori sono i piii

voliiminosi, lianiio iiii diainelro di 0"\0002. Posterionnontc a qiiesli Ire ne

esiste IIII (|ii:iito pieeolissimo ; il (|iiiiilo e pii'i in iiasso e poco dislanle dall'al-

iio: il seslo, (inaliiUMite, e grosso quanio i priiiii tre c giaee in prossimitii af-

I'atlo delle anienne, per niodo clic costiUiiscono una specie di curva siginoidea.

La liiceiitezza loro dipende dalla ineniliranella die li forma c die e una cornea

Uaspaienle. (Jiiesta die, vediila al inicroscopio, si inoslra d'una lras])aicnza

straordinaria , e iiicastonata in iin cerdiielto che sta nella squama paiielale e

cainhiasi audi' essa col niiilarsi di tullo il capo. Parlando di quesli occlii,

Maljiiglii duliila die siano lali; «... qui oculi censeulur»; ma noi sappiaiiio

ora die non e piii periiiesso dubitare sull'essenza di quesle parli.

Delle (iiiteiine. — I.e anienne (fig. 24, 25, 20, 20) sono collocale in una

|)i-oron(la siuarginatiira delle squaine lalerali e slanno anteriormente ed inlerna-

iiiente agli oedii, cioe verso la linca niediana. Ogni antenna consta di tre pezzi

essenziali, cioe di una base a (fig. 29) conica, molle, giallognola, assai mobile,

diafana; e composta da un' esile membranella, che rappresenta come un cono

Ironcato colla base posleriormente ed allaccala aH'orlo ddla sniarginalura; I'a-

pice del cono e pure Ironcato. A ([iieslo niargine Ironcalo s'adatla il secondo

pezzo deir antenna segnalo p, coniposlo di altre due parli: la prima conica, piu

piccola del cono gia descritlo, e molle, dotata dimovimcnto; la seconda, cilin-

drica ed assai esile. Alia base di questo secondo jiezzo si vede un cerchiet-

lo £ bruno, oscuro, di soslanza cornea e rigida. A questo ne succcde un se-

condo X, giallo, un po'conico, analogo alia base deH'anlenna molle c mobile.

Da questo piinto fin quasi all'apice quesla seconda porzione ritorna a comporsi

di materia bruna rigida 3, la quale solo all'apice dell' antenna lascia luogo ad

un secondo audio $ di soslanza gialla con cui lermina qiiesta seconda porzioiu;

[irincipale dell' antenna. II terzo pezzo dell' antenna consta di una piccola puiita

cornea S che sta impiantata sul margine antcriore del cilindro che costiluisci!

la seconda porzione, ed k cosi piccola da poter rientrare in essa. Varii pdi

costantemente oriiano ([uesle jiarti delle aiitenne; uno sta seniprc alia base della

seconda parte al suo lato esteriio, c due all'apice della seconda porzione, o

alia base ddla terza. Di qiiesti due I'esterno e lungo quanto tutta 1' antenna;

linterno. csilissimo, e piu corto.

I
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Lc anlcnne poi sccondo che sono piii o meno rctralte, caiiibiano di forma,

lome lo iiulicano le figure 24, 25 e 26, in cui //, M, N, P contraddistiiiguono

i pczzi di cui sono compostc.

Lungliczza lotalc dell' antenna. . 0'",001.

della vibrissa cstcrna O^jOOl.

interna O.^OOOii.

MnsccUe. — Le mascelle (lig. 24) sono collocate subito sotto al labbro

su|)criore, c per poterle vedcr bene dall'alto al basso bisogna levare almeno

la parte anteriore coriacca del labbro; oppure si debbono osservare dalla partem

inferiorc del ea|)o. Si presontano allora dislinte pel loro colore bruno niarrone

intenso, |)cr la loro forma c per la loro lucentezza.

Se si dislaccano (ci6 che e meglio fare per studiarle in tutta la loro super-

licie), si vede (fig. 39 e 48) che ognuna consta di due lamine coriacee, irrego-

larmente (roncave da im lalo e convesse dall'altro, riunile per una porzione

del loro coutorno rinchiiidcntc una cavita assai irrcgolarc. L' unione si la j)er

inodo d'avere lc loro convessita ri volte entrambc da un Into: considerate le

mascelle in |)osto, rimangono tulte e due dal lato esterno. La cavita interna

risulta (piindi dalla (liU'ciriiza che ofTrono nella loro curva le due lamine. Da

cio risulta ancora die eutrambe le mascelle cosi formate olTrono una superli-

cie convessa esterna, ed una concava rivolta aU'interno (linea niediana, asse

del corpo).

In ogni mascellasiosserva adunque un Uttn nslprno ponvesso a (fig. 48), un lato

interna conciivo B, una bascA costiluila dall'apcrlura che lasciano le due lamine

coriacee, c limitata dall'orlo con cui lerminano le lamine, orlo mediante il

quale s'articolano, come si vedra, coUa parte anteriore dclle squame parietali;

linalmcnte un mfirfjine trnjUenteD, libero, corrispondenle alia sutura delle due

laminetic ed opposlo alia base. Su questo margine si osser\ano per un eerto

tratto delle dentellalure , o denti robusti e duri. Collo stesso margine le ma-

scelle, (piaudo vengono addotte, si mettono a contatto I'una coll'altra, serrando

in mezzo le materie che scrvono di nutrimento alia larva. Ouesle mascelle, |)el

loro volume, sono comparativamcnte poco sviluppate ed accennano ad una

larva clie si nutre sempre di materie molli e che non e destinata a Iriturar

leguo. I denti sono piccoli; essi aumenlano di volume di mano in mano die si

osserva il tagliente verso il labbro inferiorc.

La struttura delle mascelle nellc parti che devono servire all' articolazione

loro e aualoga a quclla che si osserva nelle parti corrispondcnti delle altre

larve di lepidotteri notturni.

La snperficie inleruu delle mascelle, che dissi concava, lo e irregolarmenle.
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cio soprattutto per una ciTsIa die s'iimal/.a a nicla circa della loro lunghoz-

za, c die allonlanando la lamina die la forma dalla sua opposla, fa divcnir

triaiigolaro la base di esse mascdle (lig. 48), die colla descrizioue data di

sopra dovcva rinscirc di forma semiluiiarc. Oiiesta crosta adunquo viono a ca-

dore sopra I'aiiiioio iiili-nu) ddla base ddle mascclie. Per la base Iriangolarc

ddle medesimc si pu6 cntrarc nello spazio clie lasciaiio Ira loro Ic due lamine.

II massimo lato di (]nosta base, die e curvilinea, corrisponde alia superlicie

esleriia ddla mascella; u;li altri due lali vanno a riunirsi ai piedi ddla conca-

vita die oceu|)a la superfide interna.

Condilo (Irllr ninxcelle. — 1 due angoli ovc s'uniscono le due lamine sono

legsiermeiile proluiit;a(i, c servono come di fulero nei movimcnli a Sjinglimo

die esei;uisce la niandibola. L'angolo die corrisponde al labbro iiiferiore e assai

pill sviluppalo, e presenia un processo condiloidoo e (fig. 48), liscio assai c ton-

(leggiante, il quale si articola in una corrispondenle fossctta ddle scaglie parie-

lali. Ai lali si attaccano le due lamine c, c; I'eslerna pin ampia, I'interna piu

esile, die servono d'atlacco ai muscoli inotori della niascclla.

Le mascdle sono lunghe 0'°,00i , larghe 0™,0008.

La mascella sinistra a bocca chiusa coprc ordinariamentc la mascella deslra.

La forza ddle mascdle ^ maggiore verso il labbro inferiore.

Lnhhrii inferiore o labia. — 11 labbro inferiore, o labio, consta di varie parti

piultoslo complicate che ora vcngo sommariamente descrivendo. II labbro giacc

diretlamcnte sotto le mascdle e sla in una forlc smarginatura che offrono le

lamine parietali A, A (fig. 24). Esse si risolve in una specie di irrcgolare pi-

ramide,la cui base, sebbenc abbia i suoi lati siuuosi, pure puo dirsi in genere

possedere una forma quadrata. L'cpidermide die lo costituisce e d'un colore

giallo, di consistenza molle, finissima, e tulta solcala da niolle rugbc, di cui

non saprei nieglio dare un'idea che assomigliandole alle rughe che oirre la cute

al polpaslrdlo ddle dita degli animali superior!.

Labio propriamente detto.— Su questa base sorge il labio propriamente detto

(fig. 24 e 2G), che attaccato posteriormente alia base del cranio, lateralmente

alle scaglie parietali , e libero anteriormente. Ouesto labio non e molle in tuttc le

sue parli; ddle lamindle dure, brune, squamose sono incastonate in esse in

modo da dare solidita aH'assieme. Alcune di questc lamine sono simmelriche,

altre impari e collocate sulla linea mcdiana. Fra queste notansi le due L, L
(fig. 24), di forma irrcgolare, le quali partendo dal lato posleriore ed av-

vicinandosi per poco si accostano alia regione anteriore libera del labio ; esse

dividono il tutto in tre scompartimenti, ognuno dei quali nd loro mezzo e

rialzato, sicche la supcrficie di tutte questc parti riesce assai inegualc. I due
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lialzi lateral! A' , A' si ponno rassoinigliare a due ciliiidri tagliati pel Iiingo e

adiTciiti per la loro sezioiif longiliidinale, i ([uali pure si porlano verso il iiiargine

libero, si assotligliaiio, si spiccaiio in basso e iii avaiiti del capo, c daiino

origine a due appendici analoglie allc antcnne sopra deseritle: sono queste i ditr

palpi Idhiali. Quesle due appendici otrrnuo a meta uno stringimento, per eui pajonn

dividersi in due porzioni. I palpi lahiali constano di tre cilindri, I'uno posto

a capo deU'allro: I'esli'cnio essendo il piii ])icc()lo, puo infossarsi neH'alU'o die

lo sostienc. Uisullano anch' essi di parti niolli, citrine, con parti scagliose,

lirune, disposte ad anello /?, F,G{iig. 24), per cui godono in pari tempo e

di grande soiidilii e di grande niobilita. Alia base csistono dci peli, analoghi

.

nia piu piecoli di quelli elie notai nellc anlenne.

Delia fitiera.— II campomediano F(fig. 24 e 2C) rialzato, posto fra ledue lami-

nelle coriacee sopra descritte, chc lo separano daipalpi labiali, e a superfifie irre-

golare, tulto percorso da solchi ondulati, e sopporta una piramide, coU'apice quasi

conico, clie s'alza su di esso obliipia. Questa piramide e-qucsl'aj)ice costiluiscono

an organo particolare, la filiera y (fig. 24). Sollevatosi il cono ed assottigliatosi

ini poco, oIHe uno stringimento, da cui sorge poi la fdiera proprianiente

detla, a, piccola papilla nioUe, che terniina con im apice sottile, il quale e at-

traversato da nn foro lineare a'. E per questo foro che esce il filo di seta a

(|uando I'animale tesse il suo bozzolo. Alia base dclla fdiera gira un cerchielto

di sostanza bruna, dura , assai visibile nella sua parte posteriore, e che nell'ac-

cennata ligura non appariscc, essendo la filiera spinta leggermente indietro.

Palpi delta filiera. — Ai lati della papilla or mentovata stanno due pic-

colissiini riaizi S,S (fig. 24) che ponno considerarsi come appendici appartenenti

ad cssa filiera, analoghi alle antenne ed ai palpi lahiali, ma aneor piii di quesli

esili , die io chiamo palpi della filiera per essere organi eminentemente tattili,

servendo essi di guida all'animale intorno al luogo ove atlaccare il filo. Sulla

iiatnra di ([uesto e sulle parti specialmente inservienti all'apparato del serilterio

si consulli I'articolo die tratta di esso.

Dcliullimo anello e dell'ano. — L'aiio e imniedialamente al disopra delle

zampe posteriori. L' anello che vi corrisponde e diviso in tre porzioni ; di cui una

mediana A (fig. 3a) triangolarc, coH'apiee libero e che copre come tetto I'apertura

anale. Ai lati esistono i due lemhi //, B, pme tiiangolari, die vanno sotto alia

papilla mediana e s'applicano pel loro niarginc interno nella porzione sua an-

teriore. Nel punto di (jiiesto combaciamento esistc I'ano, che resta per tal modo

velato c coperlo. II margine interno di (]uesti lemhi laterali die resta coperto

dalla papilla mediana A e liscio e privo di pcli. Lunghesso scorrono le feceie

prima di caderc ed abbandonarc il corpo.
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Del roiiu'lto dell'undecimo andlo. — Aviiiiti di tonninarc qiicsta succinta cle-

scrizione del sistcina culanco del baco o dcUc sue appeiidici devo ac;giungerc

die siill' undeeinio aiiello, Iimgo la liiiea iiiediana dorsale del eorpo , e prcci-

samenle sopia 1' ultimo pa jo di stigme, esiste una pioniinenza ilella pelle, C, 1)

(fig. 3S), conica, come uii eoiiietlo eurvo c coU' estrcniita verso 1' estreniila

anale. La pellc die la forma e cguale a quella delle altre region! del eorpo, se

lion die vi e assai solliie. Alia sua base, eome si vedra piu avaiiti, corrispon-

de il dilalamenlo eslrcino del canale clic negli inselli rappresenta 11 euore; cd

anzi la cavila della base C del eornctto fa parte di esse dilataniento, per cui

il eornetto istesso vedcsi ora turgido ed ora llacido. E eoperto di peli. La parte

terininale c assai Irasparentc. La sua Uingliezza totale e 0"',002.j.

Ill (piestc parti risolvcsi il eorpo dclla larva; la lore superficie si muta to-

falmente in seguilo ad ogni assopimcnto, cd al prime presenlarsi sono d'una

mollezza estrema; in breve I'aria le indura.

ARTICOLO II.

Sislema digerente.

(Tav. IV c V.)

Le parti interne della larva del Bombijx mori presentano I'organizzazione

generale eguale a quella di tutte Ic allre larve di falene , ond'e che
,
per amore

di brevila , omcttero una descrizione generale delle niedesime.

iNel baco il sistema digerente occupa la parte mediana e niassima del eorpo,

cd e eircondato dagli altri sistemi. Al disotto stanno il sistema nervoso e gli

organi della seta; al disopra gli organi generatori e il centre del sistema circo-

lalorio; a' suoi lali sta la massima copia dei vasi aerei che partendo dalle stigme

si dirigono sul canal digerente. Tultc questc parti sono involte da un astuccio

di Ifssuto cellulare, cho alia sua volta sta in un astuccio muscolare, il quale

tappezza la superficie interna della pelle. La figura 53 presenta , mediante

lino spaccato longitudinale-verticale del baco, la distribuzione generale dei

viseeri.

II sistema digerente del baco da seta e semplice nelle parti di cui si com-

ponc. Consla essenzialmcntc dell' intestine e delle ghiandole che servono alia

digeslione, a cui si connettono altre ghiandole che versano nell' intestine il

lore prodotto escrcnientizio, il quale percio verra sludiato nell' articole delle

seerczioni.

(
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L'inlcslino e un tubo di varia mole e figura, clic scorre dirillo dalla bocca

aU'aiio. Ksso coinponesi ('): I." dell'i'sofniio ;
2." dcllo slomaco; 3.° deH'inlc-

stino tciuic; 4." deiriiitcstino cicco; li." duUintesliiio icllo.

Deir esofiKjo. — L'csofago A, B, C(fig. 31) e un breve tubo the comincia

alia bocca e termina alio stomaco. Per la sua forma puo dividcrsi in due parti:

Tuna anicriore A, B, quasi cilindrica, cbe succode alia bocca; I'allra poslc-

riore H , C, conica, inl'oiidibuliloriiic. Osscrvalo estcniamciitc prcs(!iita dcllc

slriature longitudinali. La sua luugliezza lotalc e di 0'",003. Dell' interna sfruttura

della sua parete si parlcra dopo avcrne descritta reslerna forma.

DpIIo stnmnco. — Lo stomaco, cbe succcdc subito aU'csofago, forma la

parte pii'i iuteressanle dcirappiuato digerente, siccome quella in cui s' opera

realmenle la digestione degli alimenti, e che presenta inollre il maggior volu-

me. E d'uopo pero avvertire cbe il volume slesso va soggctto a variazioni

giusta la maggiore o minor quanlita degli alimenti presi. Esso si estende dalla

1." alia T." stigma, e in tutto questo tratto si risolve in un canale cilindrico

C, D (fig. 51), il cui diametro Irasverso e maggiore dell' antero-posteriore. La

superficie di cjuesto lungo canale non e piana, ma olTre dei rigonfiamenii pro-

dntli da diverse cause.

E primieramenle, lungo la linea mediana superiorc e inferiore offre una specie

ili doccialura, la (]uaie e formala da due muscoli lineari AA' (fig. 51), AA, AA

("fig. 32), ciie ne percorrono la hmghezza. Siccome qnesti muscoli banno le loro

estrcmita attaccatc a punti piultosto saldi , cosi Ic pareli gastricbc che loro cor-

rispondono, sono meno cedcvoli, ne si lasciano distenderc dalle materie dige-

rite. Inferiormente i due cordoni muscolari AA, AA (fig. 52) frequentemcnte

riscontransi un poco dislanti fra loro. Oltre I'acccnnata docciatura, I'intcstino

e irregolare per leggeri e dolci rigonfiamenti e stringimcnti formali per la mas-

sima parte dagli ammassi di Irachee che, partite dalle corrispondenti sligme

riunite a fasci, si gettano su di esso ed esercitano una leggera trazione sulle parti

stesse.

Inlestino tenue. — II tenue e la porzione cbe succede subito alio stomaco:

it di assai minore ampiezza, e si estende da Z) in £ (fig. 51); e imbutiforme.

senza rigouliamenti. In esso si vedono fibre trasversali c fibre longitudinali

egualmente predominanti, cio che e causa di una maggiore saldezza nclle sue

(1) 1 nomi (li qiieslc parli sono dcsiinti iliillc loro (ij;iire, non tlall'iilTloio loro; clic sotto qiicsto

sccondi) nspc'lto In slomaco doviolilif osscic ili pirCorenza paragonalo al Icnue. lo no daro la dc-

scrizionr sidiilo dopo ipiclla dolf inlcsliiio; ora diri) solo che esso si ap|)alosa cliiacanioiilo sirialo

trasvcrsalincnic da fasci distiiiti muscolari che lo cingono lulto airingiio tome anclli succodontisi.

Vol. VI. 14
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paiTli. II Icnue Icrniiiia tdii mi ciiigoio nuiscoloso E vhv conlinua la linea ilcl-

rimbiito t' (lie iiuislia I'ar parte di (jiicsta porzionc inlcslinali'.

Ci)i(ioli) miisrnlare Ira il toiiin c il cieco. — A qiiesto cingolo E poco visi-

liilo lie succciie iin spcoikIo F(lig. •">!), il quale ha poco pin di un niillimetrn

(li altezza; ha il inari;iiie anlcrioi-e piii slretto ciie non il poslerioic; per eui

anchc nel breve siio tralto va ingrossaiulosi col discendere ; e sirialo loiigiliidi-

iialmenle, con predoiniiiio di iniiscoli longitudinali.

Iiiti'xtiiio cicco.— Dopo (pieslo cingolo succede il cieco F,G,JI (lig. 51 ey2),

il (juale si cstendc dalla H.' alia 9.' sligma; nessuna parte del baco e ad ogiii

islante lanto variabile (pianio (picsta, il che dipende dalla prcscnza o dalla as-

senza di feece. II cieco ollVe un cingolo in G , per cui e diviso come in due

concanierazioni soggette a non poca dilalabiiila, aunienlabile per la presenza

di 8 rigonfiamcnti U U, ttu, V V, vv (fig. 51 e 54), nci quali ponno al-

loggiarc le fecce, stanziarvi c niodellarvisi. Ouando poche feccc si raccolgono

nella sola concamerazione anleriore F, G, (juesia e niollo dilalata, e la ^i, //

e llaeida, sfuggevole (ilg. 55): che se al conlrario sono nioile le fecce raccolte,

quesle occnpano entrambe le concanierazioni e il cieco prende la forma rap-

presenlata dalla figura 54. E superfluo il notare clic 1' accennata dilatazione,

die ha luogo anchc in lunghezza, e tulla a detrimento dellc parti affini, c

specialniente del retto die gli succede.

f}i/rs/im) trito. — II retto, alia cui esfrcniita posteriorc sta I'apertura ana-

le, si cstendc da // in / (fig. 51) e si divide in due parti: I'una anleriore //, J,

robusia, breve c che somiglia ai cingoli sopra dcscritti; Tallra posteriorc,./,/,

flacida, c soggetta pure a variazioni prodotto dalla niaggiore o minor (|uanlila

ih'iie fecce. Se qucsta parte e occupata da moltc fecce, si fa grossa e globula-

re: ma coperla conic e dalla retc dci vasi renali SS fiig. 51, 52), non lascia

irasparirc la forma degli escrcmcnti ; il cingolo //, // (fig. 54) allora risalta

assai fia i due rigonfiamcnti. Se poi e occupata da poche fecce, coniincia col

cingolo allungato //,//', e dopo prende la forma di ampolla.

S/ni//i(ra dcUn pareti intenlimili. — Le pareli dell'intcstino constano di Ire

membrane particolari.

I."" Tunica interna: anisla (fig. 63).— Priva di organizzazione e lassanicntc

attaccata alle allrc, sicchi si piio Icvaria con facilita. Essa si muta dopo ogni

assopimenlo e viene digerita nella sua parte alta. E csilissima, c sotto il niicro-

scopio dillicilmeiilc si vede se non le si fanno fare dellc ripiegalure (0.

(1) A pi-oposito di (]U('-ila momliiima i'; imporlanlc nolan- clic al di la dcllo slomaco olfrc \c pii'i

bflllc rellulc di cpili-lio pavinifiiloso clic mai si possano vcdcrc. i\clla inula iiucslo pczzo di liini-

<ii, dal cieco cioc all'ano, cscc altaccato all' c|)idcrmidc cstcrna. Scnc tena parola alldrchc si tral-

tcia delta muta.
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2.' Tunica media: ghiandolare.—Qucsla tunica si fom])Oiic (I'mi |ii;iii<i di lol-

licoli scerctoii (fig. C4) (icII'iimniT ijjiistrico, (jucll'iiniorc giailo, liiii|)i(l(i. piiil-

tosto (Iciiso, die e ragciilc piccijjiio dclla tlii^eslidiic.

It." Tunica esternu: mcmbrana muscolare. — La piu cslerna i la miMiiliiaiia

muscolaip. Le fibre uiuscolaii vanno in svaiiatissiiui sciisi c piov vedoiio a liilli

i inoxinieiili di cui abbisogiia. Rsse si dividoiio in sirali sccondo Ic dirczioni.

S/idIo jirafonito. — Lo sirato jtroloiido oU'rc ie lilire niiiseolari tiii-iilaii

.1,8 ((ig. 03) sparse quasi eiiuabilnu'iitc, sebbene a brevi iiilervalii siano niat;-

f^iiiriiieiito slipate c foriiiino aitrellaiili fascotti niuseolaii an , ua\ distiiili.

S/rato medio. — l-o siralo medio de' faseetli niuscolari ofFre i iiiuscdli ioii-

iiiludiiiali 1)1)' , hb' egiialmciile disposli (fig. Go). A queslo sirato aj)j)arleiig()nu

i due massinii conioiii di cui gia parlai, e che risconlraiisi tanto Uuigo la iinea

dorsale del tubo, (piaiilo luiigo la veiitrale. In alcuiii puiili pero i due cordoiii

si fondono, e sollo il niicroseopio si \ede un faseio solo cc', re', jjiii graiide.

Sirafn .iii/icrfirid/c. — I^o siralo medio era descrillo e uudo solamenle in

alcuni punti deirintestiuo; iiifalli nella sua parte anleriore e cslerno, non osser-

vandosi sopra di lui aleun allro sliato. Senoncbe dai jiuiili L,L' (fig. fil e JiS)

della seeonda divisioue parloiio due fasei nuiscolari eouiposli di C muscoli dislin-

ti, i quali, riunili a poca distanza, si ])orlano sopra io slomaco in corrispoudenza

della seeonda sliguia : la s'iiicoiitrano con quelli del lalo opposlo, e incrociccliian-

dosi obli(iuamente sullo slomaco slesso, lo cingouo lulto all'iniiiro, come le

lasce cingono il biud)o, coslilueudo per lal mode lo sirato eslcrno muscolare

della tuiii<-a inlestinale. Sopra uu buon Iratlo dell' inleslino si veggono assai

dislinle le maglie romboidali die formano i muscoli del terzo sirato.

IxinliKjid (lei niiisroli. — INella vita del baco inoltc \olle si puo osservare die i

muscoli si generauo jier cellule, le quali in scguilo si alkmgano slriandosi. Delia

genesi od islologia de' medesimi si parlera quindi nell'Articolo cbe liatta del si-

stcnia nniscolare. Qui diro solo die i muscoli di quest! strati si presenlano

striali longitudiiialnicnle. con sirialurc Irasvcrsali (fig. CG), Ic quali pero soiio

assai iiieiio seiilile e meuo rcuohiri die non nci muscoli soneelli alia \oloiila.

Pia.i/rc rnrnee della nienibrann in/crno. — L'intestino ricevc i vasi malpi-

gliiani prima del principio del cieco, nella quale regione la nienibrana interna

olFre qnattio piastre a.a.fi.o ffig. G7) coniposte di lanle s(|uaniclle cornee di

soslanza diilinosa e di color bruno. Al disotlo di cpieste piastre stamio dellc

linoe semplici di squamelte coruee b, b, b, eguali a (|uelle di cui si conipongono

le piastre stesse, ma disposte in serie ontlnlale.

In corrispoudenza di'l ciugolo £, /-'(fig. Til, 52, ;i4 , fj.j, 5G) die precede

il cieco, esiste uno slinlerc (fig. 37), che trattiene Ic malerie deirinteslino e



108 MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

non le lascia passarc prima cli'abbiano acquislala una ceila soliililii. La iigura

olFre lo slintcrc quale si presenta osservando nell'interno doirinlcslino per una

sezione clio si fosse opcrata nol senso di csso lungo la linca A , B dcUa Ii-

gura 55. Le lecce, passalo <|ueslo slintere, si modellano nella prima conca-

merazione del cieco
,
poi in quella del secondo. Ecco il motivo per cui eseono

colla forma che conosciamo (fig. 58 c 59), corrispondcnle appunto a (|uella

del cieco stesso.

DcUe (jhkindok salhmU. — Come anncsso analomico c lisiologico debbo

qui far cenno delle ghiandole salivali. Constano esse di due corpi filiformi u, n

(lig. 52) che stanno ai lati dell'esofago, e assoltigliandosi si portano verso la

hocca metteudo foce nella parte posleriore di questa. Tali organi lianno aderenza

col lessuto circoslante , c bisogna isolarli ed allonlanarli un poco onde vcderli

bene. Essi si presentano solto 1' aspctlo d' una feltuecia a margini ondulali

,

lerminanli colle eslremita arrolondale, cui s'allacca un lilo L (fig. 00) die

si proluuga nelle falde del lessuto cellulare delle \iclnanze, e die serve a le-

ncrle ill poslo. La ghiandola nel suo decorso fa una specie di ansa, gira al

disotto deir esofago e s'appoggia a quel collarc di ghiandole particolari M, M,M
(fig. 52), di cui ignorasi rufficio.

hpczione inicroncopica delle ghiandole saliuali. — Lc ghiandole salivali ve-

dute al microscopio mostrano tutta la loro interna struUura. Ad un ingiandi-

nienlo mediocre (fig. 60) gia si appalesano tutti i foUicoli ghiandolari che in

serie bordeggiano tutta quanta la fettuccia a niargine ondulato, come ho gia

delto; or bene, ad ogni sporgenza del margine corrisponde un lollicolo; I'interno

e occupato da un canale cscretore. Ouesti organi si veggono meglio aumcn-

lando r ingrandimento (fig. 61); e dopo aver toccata la preparazioiie con un

po' d'olio, pill distinta apparisce la loro struttura. Essi risultano allora cosi

composti

:

A, A, meinbrana esterna

;

0, 0, sostanza granulare (citoblastema?) che costituisce un tubo conccntrico

alia nienibrana esterna di molto spessorc (Vs della grossezza della fettuccia);

B, B, meinbrana esterna del follicolo salivale;

C, C, nucleo del foUicolo. II follicolo e piriforme, ha la sua massima dinien-

sioiie alia pcriferia , contro la membrana , e la parte stretta verso il cenlro

;

E, parte stretta del follicolo, conformata a canale, e per cui si versa il liquido

neir interno del canale D.

Mcdiante la comprcssione si vcde uscire il liquido salivale, che 6 assai Iras-

parente e limpido. L'aspetto leggermentc granuloso die si vede nella figura

in eorrispoiidenza del canale D, e dovuto alia membrana esterna che vi passa

sopra.
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AKTICOLO 111.

Sistema respiratorio.

(Tav. Vll.)

II sislcina rcspiiatoiio del baco, come quello della quasi totalita deglinsclti,

non c ceiilializzato ma dilFuso. Esso coiisisle in un assicmc di canali, sede del

processo respiratorio, chc per la loro slrultura presero il nomc di trachee (in

aiialogia alia Iracliea degii aiiimali supcriori). Sotto il rapporto della copia il

baco e abboiidaiilemenle proweduto di questi vasi; il sislema poi delle trachee

6 assai complicato per la sua struttura, per i suoi punli d'originc, per le sue

ranuficazioni, non che pel modo di comportarsi dei varii tronchi, di cui si corn-

pone, n'lali\ainente agli organi.

Uiimuziaado di qui fare una eslesa e complela narrazione di queslo sistema,

diro tultavia quanto e necessario per formarsene una giusla idea, spccialmcnte

in riguardo all'animale che forma il soggetto del presente scritto.

Lyonet descrisse in un modo impareggiabile il sistema respiratorio nel bruco

del salicc {Cossus liijnipvrda). Confrontando il sistema tracheale di questa spe-

cie con quello del baco, si scorgera non esservi molta differenza. In altri insetli,

ove pure venne studialo diligentemente, si nolarono delle particolarita non

riscontratc nel baco. lo passero dunque in rivista qucsto sistema sollo il duplice

aspetto della sua intima slrultura c del suo modo di distribuirsi.

SlruUura delle trachee. — Le trachee nella larva del baco si appalesano

come lanli lubetli ramificali d'un colore cinericcio. Qucsto colore oscuro e do-

vuto in parte ad una delle membrane che ne compone le pareli, ed in parte

all'aria in esse contenula. L'assorbimenlo della luce e la conseguenle oscurita

dei lubetli tracheali sono prodotti dal diverso grado di rifrazione che esiste tra

rac(iua nella quale si fa I'osservazione e I'aria contenula dalle trachee.

Le trachee contcMjoHo aria. — Cio si deduce dalla comunicazione die qucsli

lubi hanno coU'esterno, e dal servir essi a mettcre in contatto questo lluido

I'laslico col sangue. II microscopio poi ne olTre la prova : se delle trachee fre-

sclu! nuotanli suH'aequa vengono compresse fra due lastre di vetro piane e

purallele, si vedono le boUe d'aria A, A (lig. 99), uscirc dalle cstremita tagliale.

Solto il microscopio le trachee che contengono aria si distinguono facilmente

da quelle che gia anunisero acqua nel loro interne. Sono questc piii trasparenti

(.fl,.l, lig. 98) e spiccano meno nel campo rischiarato deU'islrumento. Al con-

Irario le porzioui ancora ripiene d'aria {B, B) appajono fortementc cerulee e
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semliriiiio |)i(i coiixesst' c j)lti \isiliili iic' loro contdiiii. Lo slesso fciionirno

riscontiasi in tiilii cnpillaii di vclio occnpali ilii avia o da acqua.

Le Iraclu'c coiislaiin ili due mcinliranc assai dislinlc cd aiimicssi' da liilli i

iniiTOgrall. In pin I'asi |hm(i io nc \ idi una Icrza j)iu inli'ina, (lie non dulii-

terei di rilenere i-omc pi'opi-ia di (]uosti lubi.

Mfiiihraiin es(erna. — La iii(Mnl)iana estcnia al suo complclo sviluppo pir-

senlasi priva di ori^aniz/azionc; e csilo, epiiillosto abbondaiilc in coiirroiilo dcUa

solloposia ; poirio \i la dclle piegaturc c non vi adoiisce Iroppo li'nacenionlc.

Cosi presentasi quando la trachea e ancora di fresca formazione ed allorquando

non lia ancora slanzialo a Inngo noiracqua: giacchc qucsla mcmbrana cssendo

assai ii;rosco])ica , lascia per cndosmosi trapclarc ac(|ua ncl suo inlcrno, ncl

qnal caso cssa si allonlana dalla solloposia c si fa assai paleso. Lc Icllcrc a. a

dclla lii>;nra 92 ra])prcsontano enlrambi i dclli modi di apparcnza. La niom-

l)rana csli'rna risulta , come si vedra , da cellule nucleale elie si slipano in-

torno ailc veeehie trachee e si orgauizzano in una nuova. Ouando la con-

versione di delle cellule in una mcmbrana conlinua nou e eomi)lela , se ne

veggono ancora alcune (a, a, fig. 93) nello spessore della mcmbrana, le quali

da taluni. clie sostengono la ciicolazione peritracheale ( inlorniend)ranulare),

soiio rilenute per globuli sanguigni penelrali Ira le membrane , cio ehe e un

pure abbaglio. Se le membrane tracheali sono in islalo di formazione, 1" ani-

inasso di queslc cellule aUorno alle vecchie trachee e immenso, il clie ci cbia-

risce come avvenga che poche di esse, ultimo residuo del proeesso formalivo,

possano esserc slate rilenute per globuli sanguigni cireolanli.

Mcmbrana spirale. — La mcmbrana interna, quella chc succede alia iin qui

descritia, porta il nomc di membrana spirale; e dessa ehe caratterizza immen-

samenle il sistema rcspiralorio. Sotto il niicroscopio si appalesa come una mem-

brana Irasversalmente rigala da linee netle
,
precise, formate da ingrossanienii

lineaii trasversali che appajono neri
;

gli spazii tra queste linee nere sono bian-

chi: le linee nere sono avvicinalissime (fig. 92, 94, 95).

Sulla vera siruttura di quesia mcmbrana disscntono assai gli entomo-anato-

miei. Taluni rilengono che il nero delle linee trasversali sia prodotto da una

duplieatura circolare dellc membrane interne; duplicatura che formerebbe quasi

altreltanti anclli tuiti inleri , come le valvule connivenii nell' intcstino. Cosi

spiegando essi 1' apparcnza delle trachee, non ammettono lo svolgersi in un

lilo di quesia membrana. Allri invece sostengono, ed io pure sono del parerc

di costoro, che quesia membrana risuiti di un filo membranoso ravvollo a spi-

rale, del che si ha una non dubbia prova nel vedere il filo formanle la spirale

(fig. 92) svolgersi istessaincnte come un filo metallico s\ olcercbbesi dalla
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piiilt' I'laslica di una hrcltclla o(l allio. ^oll st'inpre si rioscc a veJcic (jiii'slo

sNolgcisi del lilo, nia una \olta vcdiito, si icsia |)oisuaso del fatlo.

Su tail! argoniento devo aggiungorc die il lilo liscontrasi talvolla s('iii|iii

(•(', lalvolla (iop|)i{) , triplo ( non nc vidi niai uno (piadruplo ) ,
])er cui colli)

svolginionto non s'oltienc uii lilo solo, nia uu naslrino coniposlo di due o

tn- lili , tome appare dalla figura 92. Quando il file si svolge, la memhrana

pslerna «, a, non piii soslenuta, si fa (lacida, e segue per un Irallo il lilo

svollo, conservandosi pero ad una ('onsider('\()Ie dislanza da (|U('ll(i. Si dircMic

die la nienibraua esterna ha una specie di contrattilila, per cui eessando la I'orza

oIh; la dislende, essa ceica di assuniere un dianielio niinoie c di avvizzirsi

(«, r, a, (). La piopiiela clic hainio i luhi liacheali di liniancre seinprc aperti

(eio clie e noccssario afliuehe I'aria vi abbia senipre un facile ingresso ) e do-

vula alia ineuibrana spirale. II lilo della spira e di soslanza chilinosa , come

lo provano: 1." la sua durezza e la sua claslicila; 2." il suo colore; ')." il suo

modo di compoitarsi coH'ossido potassico; 4." la sua lelazione coU'epideiniide;

•i." il suo mutarsi ad ogni assopinicnto , come fa quella.

Le Irachee non h(tnno ovunqiic lastcsm slrtdtiira. — Le tradiee quando sono

giunlc ad i/g„g di millimetro perdono I'indicala loro strultura. La niembiaiia

eslerna continua , menlrc cessa insensibilmenle la mcmbrana spirale: ove preci-

sanienle quesla fuiisca , non si puo stabilirc. Si comprende die la niembraiia

spirale si comporla prccisamenle come gli anelli carlilaginei delle Iradiee, de'

bronchi e delle loro suddivisioni ncgli auicnali superiori, adempiendoiie I iiflirio

al pari di questi.

Le Irachee vanno senipre piii sudilividendosi di mano in mano die s'iiitei-

nano fra i visceri c die ne pcnetrano la conipagine. Le suddivisioni si opcrano

per lo piu ad angolo acuto , ed il loro dccorso si fa in liiu a rella , o leggcr-

luenle curva. Sopra alciini organi pero la copia cd il niodo di dccorrere delle

Irachee si opera in un modo alfallo speciale, come, p. e. , sul sislema nervoso,

sugli organi della riproduzionc , ec. (Tav. VI, fig. 83).

Le trachee del baco sono circolari.

Delle stifiine. — Le trachee comiiidano dalle stigme , ossia da quelle inac-

diielte die tanto sorprendoiio sulla superlicie del corpo del baco. Appajono esse

alia vista come allrettanii punii neri, elitlici, disposli sininictricamenle ai lati

del corpo (Tav. 11, llg. 17).

II loro numcro e di nove paja : il piimo |)ajo occupa il primo audio, gli

allri olio paja occupano gli altri anelli, cominciando dal '1.°; sicche il 2.",

il 3." e il 12." ne sono sprovvisli. Esse giacciono circa 0'",00l dislanii da

quella serie di ri;d/i die diceiiiiuo scorrere lungo il inarginc inferiore ai lati del
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corpo. La loro jiosizionc varia in rclazione allc division!. Di mano in mano die

si osservaiio le stignic chc occupano <j}'\ aiicUi posteriori , vcdcsi clie si fanno

sompre pii'i iMpiidislanti dalle iliic division! eiic liiiiilano 1' anello in cui sono col-

locale; aH'opjiosto le prime sono piu vicine al niarginc anleriorc dell' anello

corrispondenle. La pelle atlorno ad esse e rialzata, sparsa talvolta di rari peli

P, P (fig. 97), c talvolta anche nuda.

11 dianieiro niassinio delli> slignie, elie nel haco pou;giante orizzontalnicnte sulle

sue zanne c verticale, corrisponde a O^jOOOS; il niininio a 0"',00025.

Ogni stigma e circondata da un ccrchietto bruno 0, (fig. 96 e 97), tondeg-

giante, clitlico, clie s'ingrossa a meta altezza. Da questo punto il ccrchietto as-

sotligllandosi si porta all'estiemita del massimo diametro.

Tesa in mezzo al cerchietto sta una lamina L, L (fig. 9C), di color bruno un

po' pill cliiaro. Questa membrana ofTrc dclle striaturc curvilinee che si portano dal

cercliietto indicato, ossia dalla periferia doUa stigma ad una fcssura /{, jR(fig. 90

e 97) clic ollVe la lamina lungo il suo massimo diamcti'o. L'aria passa appunto

per questa fcssura, i cui labbri pero difllcilmente si ponno vedcrc staccali.

II ccrchietto internamcntc e scanalato nel suo contorno ; ncUa parte anteriore

di questa docciatura sta 1' attaccatura della lamina ora descritta , mcntre nclla

sua parte postcriorc si altacca il veslibolo traclieule I (fig. 93).

Le stigme sono concave estcrnamentc e munite di piccoli ma spcssi peli P,P

(fig. 97) suUa loro superficie. E dovuta a qucsti peli I'adesione d'una bollicina

d' aria chc sempre riniane nel cavo dellc stigme quando si immerge un baco

nell'acqua, bollicina che lo dilende per qualchc tempo contro I'asfissia. Dai

peli stessi dipendc la diflicolta che s'incontra nel volcr privar d'aria Ic trachec

inlcrcettandonc 1' ingrcsso per mezzo di materie nnluose applicatc alle stigme.

IvC stigme costitniscono I'adito pel quale penetra l'aria; oltrepassato il quale,

Irovasi ncU'acccnnato vestibolo tracheale.

Del veslibolo tracheale. — Con questo nome io designo una piccola cavita

subsferica, che sta direttamente dietro alle stigme, le cui pareti hanno gia la

struttura delle trachee stesse, tranne che la mend)rana spiralc le fa d' intorno

anipii e sinuosi giri onde circondare i lubi tracheali chc vi si impianlano, o che

ne partono (fig. 94 e 95). Questo vestibolo si attacca coll' orlo (fig. 93) alia

parte postcriorc della docciatura della stigma.

11 vestibolo tracheale e il punto di parlenza di tutti i tubi tracheali. Vi ha

grande uuiformita sul modo di distribuzione di qucsti rami di ogni stigma

;

molti per6 offrono delle particolarita degne di rimarco.

Le figure 88 e 89, destinate a dare un' idea del modo di distribuzione delle

trachec, offrono un disegno diviso in due parti; la prima (fig. 88) rappresenta
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Ic trachcc che si dislribiiiscono nel piano piofoiulo od interno dc' nuiscoli , noii

che ai viscori; 1' altia (fig. 89), le Irachec che si dislribiiiscono ai muscoli esterni,

i quali pero nclla figuia (lapprcsi-ntanle un baco spaccato pel dorso) rcslano i

profondi (').

Da ogiii stigma partono trc sorta di rami trachcali , che mmio di mano in

mano descrivcndo; cioe: 1.° i rami the vanno all'estcrno; "i." i rami che si

portano all' interno; 3.° i due rami che parlendo in senso opposto da ogni tra-

chea e scorrendo longitudinalmeiite al corpo , vanno a congiungcre ogni stigma

colie due vicine. II raiiio che per lal modo si costituisce tra stigma e stigma

sara cfiiamato ramo inlernligmalico (trachee-artere di Lyonet).

RniHo in/crs/ifpnatico. — K desso coslituito da dnc limghi tubi A, A, A. .

.

(lig. 88 c 80) che scorrono lungo i lati del baco c che sorprendono a prima vista

per la loro dirczione e pel loro calibro maggiore di quello di qualmiijue altro

ramo tracheale.

Ouesli rami, I'lmo destro, I'allro sinistro, da me dennminati intcrstigmatici

dai loro rapporti anatomic! , sono gli stessi che Lyonet paragono alle maggiori

diramazioni delle trachee negli animali superiori. Si capisce chiaramente alia

loro disposizione che solamenle dalla prima c dall' ultima stigma partira un

unico tronco interstigmalico ; mentrc il tronco che si porta alia rispettiva estre-

inila del corpo non avendo piii stigma cui riferirsi, si diramera alle parti adia-

centi collocate appunto nelle corrispondenti estremita. Di (juesti tronchi si par-

Icra separatamente.

Prnpriela dei rami intcrsli(jinn(!ci. — Ogni ramo interstigmatico scorre dnnque

Ira una stigma e 1' altra. Fra tutte le diramazioni tracheali del baco i rami in-

terstigmatici si dislinguono per le seguenti proprieta: 1." il calibro, che arriva

a 0""",35, mcntre la maggior grossezza degli allri rami e di 0""",2; 2.° lo stato

continuo del loro calibro in ogni punto costante ; non sono quindi conici ma
cilindriei; 3.' il non mandare ramo alcuno che in caso afiiitlo ececzionale, come

verr6 indicando; 4.° fmalmente (ed e questo il carattere principale, non pero

a questi rami esclnsivo) di offrire in un pimto della loro lunghezza un' in-

terruzione della membrana interna, nel quale manca la spira.

(I) .Not dare la dcscrizionc dcllc diramazioni trachcali, intcndo scmprc di dcscrivcrc il baco

quale i rappi-esciilato dalle (ii,'in'C, cioe spaccalo c lidoUo ad un piano: spcUa quindi al IcUorc di

riduiTc nu-nlalnicnlc il corpo piano del baco in cilindrico. tjuando io dir6 , p. c, trachcc profondc,

intcndcrA quelle che nclla (i^ura vanno solln alio strato supcrticialc, c nel baco vivo invecc si

poilano pin sotlo alia pellc. — Lc dcnominazioni di rami esterni o rami iiilerni , avratnio rcla-

zioiic alia linca niodiana della lignra; cslci'ni, p. c. , saranno (|uclli che si porlnno al marginc

estcrno della flgura, cc.

Vol. VI. IS
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Oiiost' apparcnza B, A (fig. 90 e 90 its) rappresenlata appositamente assai in

giando iioUa ligura 90, o una specie d'anello, d' ineguale hnii^hezza nel suo con-

lonid, |)iii i;r(>sso die non il vaso su cui sta, ed arcuato nelle sue paieti, le quali

esleruanienle sono com esse; somiglia ad un manicotlo. La sua lungliezza reale e

riica di 0'°,000u. OfTre un Icggiero ingrossamento a' suoi due margini, a' quali

appunto s" allacca e tenninala spira die parte dal veslibolodella slignia corrispon-

(lenti>.(}uesl'aneU() si distingue anchepel colore, piu bianco die non ii restanle del

lionco, cio die c prodolto dalla niancanza del lilo spirale. La slrultura del niani-

eotlo tuttavia non 6 limitata alia seniplice nienibrana eslerna, mac piu complicata

;

giacclie dalla supeifKic interna partono lanti peli od aculei P, P (fig. 91) die si

portano verso 1' asse del medesimo e ne lurano in gran parte le cavita. I detii

peli lianno una base circolare, c sono cavi; dal che nasce, die essendo la

nienibrana die forma il manicotlo assai trasparcnte ed i peli invece bruni, qucsti

designano nella parete slessa del manicotlo una gran quantila di anelletti o niac-

diiette anellari a, a' (fig. 90e90 6/.s). La prescnza di qiiesto nianicolto e impor-

lantissima per spiegare la muta della nienibrana spirale nei tronehi inlerslig-

rnnlici: la troveremo ripelula in un altro caso analogo che a suo luogo descri-

vcro con eguali parlicolarita.

I manicotli non trovansi sempre alia slessa dislanza dalle due stigme rispet-

live tra cui sono collocali. Cosi il priino manicotlo e assai discoslo dalla seconda

stigma ed assai prossimo alia prima ; il secondo piu prossimo alia lerza ; e

cosi via via , come puo vedcrsi consullando i numeri romani dal 1 al L\ , con

cui sono conlrassegnati nella figura 88.

Verro ora descrivendo gli altri rami che parlono dalle singole stigme, co-

niinciando dalla !2.° fine all' 8°, riservandomi per ultimo a Irattare delle stigme

0." e l.°, perdie. oltre ai rami analoghi a quelli che parlono anclie dalle allrc

stigme, danno origine a rami spcciali.

Distinguero i rami eslerni ed i rami interni, c in ognuna di quesle sezioni i

rami muscolari c i rami viscerali; tra i muscolari poi si eslerni die interni distin-

guero i superficiali e i profondi.

che vanno ai visceri {viscerali)

die si dilfondono f imerni |
P''*''""",'^'.

Tiachce o rami tracheali
( ai muscoli )

' superhciaii

(muscolari) eslerni
|

P™''"":''.
,.

I
j

superlician

Lno sguardo gettato suUa duplice figura 88 c 89 val quasi quanlo una minula
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(lescrizionc ; ad evilarc la coiifusioiie cIr- polrebbc iiasccic dalla comj)lica/i(mf

del disegiio, iio adottato

1." pei rami visceiali Ic lettere majuscolc B, C, D, cc. (').

2.* • muscolari t'stcini Ic Ictlcrc ininuscole «, b, c, (/, e, cc.

3." • • iiilerni ic IclU'ie grcclie a, |3, y, o, e, i. , cc.

INella diramazione, i rami di primo ordine, qucili cioc clic partono dirclta-

mentc dal vcslibolo, avranno sempre le mcdesime lettere; cosi dicasi dcgli altri

di secondo ordiiic, di Icr/o, c via discorrciido. — Esscndo graiidc I'aiialogia tra

i rami chc partono da una stigma e quelli clie da un' altra , dcscrilli miniita-

inentc i rami di una di esse, non mi dilungliero di troppo nelia descri/ione dc-

gli altri.

n." Stir)ina (4.° aiirUo). — La scconda stigma e assai ricca in diramazioni.

1
." Rami viscerali. Al lato esterno dell' inscrzionc del tronco interstieniatico

serge un grosso ranio B (fig. 88), chc ripicgatosi leggermente ad arco per in-

ternarsi, scavalca il ramo intersligmatieo, e porlandosi anteriormente e verso la

linca mediana, dii una grossa diramazione B, B', la quale si reea sempre pii'i in

avanti e si Mfoica in due rami D,D: Ouesti dopo breve tragitto si suddividono alia

lor volla in numerosi troncolini die formano la rete D' D . 11 ramo B, oltre il

tronco B, B', da contemporaneamenlc i due altri BD, BE.— D, fatto parallelo

ai /),/), dati direttaniente da B', si porta avanti e raggiunge le divisioni D', D'.

con cui si uuisce ed intreccia i proprii vasi. 1 vasellini D', D\ D' si dilTondono

sullo stomaco, e precisanicnte sulla sua porzione anteriore, ove su questo or-

gano s'inserisce 1' esofago. 11 ramo E si porta pure avanti, ma meno anterior-

mente, di preferenza verso la linea mediana, e co' suoi rami £", E' si getta au-

di' csso sullo stomaco. IS'e consegue che sono numerose le trachec chc si por-

tano sullo stomaco.

Dalla scconda stigma parte un altro ramo visceralc G, il quale si porta leg-

germente un po' in avanti, indi si ripiega aU'indietro, ed in una direzione

obliqua postero-interna da origine ai rami P, P che pure si versano sullo sto-

maco. Frattanto de' piccoli rami S, S, S si portano profondameute e \anno

sui tubi della seta che stanno sotto alio stomaco in quella posizione.

2." Rami muscoldries/erni. — I rami muscolaii esterni si dividono in profondi

ed in superficiali. 1 superficiali sono quelli che nella figura appariscono al diso-

pra dello strato muscolarc il piii superficiale . ma che in reallii sono i |)iii

profondi.

(I) Esclusa la Ictlcra A adopcrala ad indicare i tronchi intcrsligmalici.
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liami miiscolari eslerni siiper/iciali. — INiiineiosi sono qucsti rami che par-

tono dalla 2." stigma, giacchi qucsta forniscc di tiachee il terzo ancllo che ne i

privo. Due rami b, c, (fig. 88), eolle loro dirainazioni, si porlano anleriormenlo:

i'' da cssi olio derivaiio i nuiscoli suporliciali.

PostciioniuMito si porta il raiiio q, il quale scorrc sopra i muscoli superfieiali

tcrmiiiando in tie diramazioni q', (/', q'. Questo e I'unico Ironco suj)eriiiiale

ilie ricevono i nuiseoli su]HMlieiali del (juarto aiiello.

I rami nuiseolari prol'ondi sono del pari numerosi e distinguonsi in esterni

rd inlerui.

Rami muscolari esterni profondi. — Essi sono tre: uno anteriore m (fig. 88),

che si porta nel terzo anello nelle adiaeenze dei rami Iraelieali posteriori di que-

st' anello; due posteriori
// , h (fig. 88 e 89) nei nmscoli profondi del quarto

anello. In (piest' ultima figura si veggono le ramificazioni di questi tronehi pro-

fondi, di eui »j da il ramo /»', talvolta dnplice; A i rami i, I', I'; Cf/irami n' n'.

Rdiiiu miiftcohire interno siipcrficiale.— Oucsto ramo che non potendo essere

indicato nella figura 88 se non sotto ai viscerali gia descritti, venne oinniesso

onde evitare confusionc, suddiviso da prima in due, poi in parecchi Ironcolini,

I'ornisee di trachee i muscoli su cui poggia direltanienle lo stomaco.

Rdini muscolari iiUcrni profondi.—-Ve n'ha uno solo ed assai importante pel

suo decorso. Ouesto ramo co, w (fig. 89) discendc un poco postcriormente, andando

per qualche tratto lungo il ramo intersligmatico tra la 2." c S." stigma; quindi si

divide in parecchi rami: S, che dh oS; X che da altri esilissimi rami, c pi che

si porta piu indietro per arrivaie alia divisionc quarta ovc si hanno le attac-

ealure dei muscoli. Dope aver somministrato questi rami, descritlo un arco coUa

convessita, si volge posteriormente verso la quarta divisione, e continuando dello

slesso calibro si porta precisamente fino alia linca mediana della duplice fi-

gura 88 e 89, sulla quale presenta il manicotto A'i, analogo afTatto ai mani-

cotti B,A (fig. 90 c 90 bis) dei rami interstigmatici gia descritti, e della mede-

sima strultura. AI manicotto A' i succede un xamo analogo, che egualmente

scorrendo sui muscoli profondi , si porta alia stigma omologa. Ouesto ramo lo

(fig. 88) che passa sotto il muscolo 6 e adunqne un ramo interstigmatico,

ma nel senso trasversale del corpo del baco , che per tal modo possiede due

eanali longitudinali uniti da altreltanli canali Irasversali quante sono le stigme

elie si riscontrano nei lali del baco.

111.* Sti(ji)ia (o." anello). — Dalla terza stigma parlono:

1." II ramo interstigmatico anteriore A (fig. 88) verso il manicotto III.

2.° II ramo interstigmatico posteriorc A verso il manicotto IV.

3." I rami viscerali B, G, che vanno alio stomaco coi troncolini E, E, P.
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i (jiiali si su(Jili\ itloiio iilla lor volta in inolli ramosccili infi'iioii.

4." II ramo inuscolare eslcrno supeificialc anteriore A, colic diramazioni

h' h' h', dellc quali Ic anloriori si portano ai niuscoli del 4.° ancllo, le posle-

liori riniangouo iid 5." ancllo.

5." 11 lanio niuscolare eslcrno superficiale posteriorc i die si disperde

colle sue suddivisioni i', i', i' nel muscolo del quinto ancllo.

6.° 11 ramo niuscolare cstcrno profondo (j (fig. 88 c 89), clie si comporla

como quclio della 2.* stigma, cioe passa sotto il muscolo 0, c si suddivide in

/', /' mediani cd anleriori, cd in n', n' posteriori.

7." I rami niuscolari intcrni superficiali A, A (fig. 88), che si diramano sul

muscolo ?, c il ramo y die si dirania sui muscoli superficiali della linca inediana.

8." Finalmcntc il ramo niuscolare interno profondo lo, w (fig, 89), die da

0, [X, e si reca al manicotto A'Z, il quale e un po'piu distante dalla 6.^ divi-

sione die non ii manicotto A' 4 dalla 5.*

IV.* Stigma (6." anello). — Questa stigma fornisce:

1." II ramo intersligmatico anteriore A (fig. 88) verso il manicotto IN.

2." II ramo iiitcrstigmatico posteriore A verso il manicotto V.

3." I rami viscerali D coUa sua diramazionc E, E; II colle diramazioni

//', //', //'; C colle diramazioni P, A Ouesti rami hanno la proprieta di suddivi-

dersi poco, .di essere comparativanientc assai lunghi, e di prescntarsi piuttosto

tesi; inoltre i due anteriori B e II colle loro diramazioni si spingono molto avanti

nd 5." c 4." andlo.

4." II ramo niuscolare esterno superficiale anteriore fi, die portasi coi

derivati h', li nel muscolo 0.

')." II ramo muscolarc esterno superficiale posteriore i coi rami t", «', i'.

C." II ramo inuscolare esterno profondo gf (fig. 88 e89) coi rami /', /', n n.

Questo ramo <j, come gli analoglii negli altri andli, non passa sotto die ad

una sola porzione csterna del muscolo 0, mentre scorrc sopra al lacerto interno

del muscolo slcsso.

7." I rami muscolari inlerni superficiali A, y (fig. 88) sul muscolo t.

8.° II ramo niuscolare interno profondo to, w (fig. 89) colle sue diiama-

zioni S, 3, 0, (X, X, c la cui continuazionc si porta al manicotto mediano A iJ.

9.° II ramo interno della seta ; (fig. 88), che si divide nci rami c' ;', i

quali si portano indietro passando anclic nel 7." anello (•).

(I) Dei rami visocrali ili qiicsla slisnia alciini si portano siii vasi maI|)i{;liiaMi die rilopano o

fermaiio, c spccialuicntc sulla copjiia iiiediaiia I'lii- in i|uclla corrispondeiiza si ripicga c si porta

air indietro.
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N/ Sliijma (7.° anello). — Parlono dalla 5.* slijima:

1." I solili rami visccrali B, C (fig. 88), che danno, Ira Ic piii appa-

risci'iili, li" consucic dirama/ioiii E.P.P. Qui dcbbcsi nolare che i laiiii drl-

riiili'sliiio ])arti'iili dalla 5." sligiua iion si portano aiilcrioniicnU' ma solo

Irasvorsalinonlf all' iiitcino, il che accade anche agli analoghi rami della G.'^,

7.\ 8." c 9.* sligma. Essi oH'rono inoltre la particolarili di suddividersi in

fiocehi maggiori, coi (jiiali si versano piu copiosi siiirintesliiio islesso. Molli di

qiiesli rami vaiino a dillondersi e a serpeggiare sopra i vasi malpighiaiii, ser-

vendo loro di mezzo d'unionc.

2.° II ramo inlerstiginatico anteriore A verso il manicotto V.

3." II raiiio iiitersligmatico posteriore A verso il manicotto VI.

4.° II ramo imiscolare eslerno anteriore h colic sue diramazioni ////' nel

museolo 0.

5." II ramo eslerno superficiale posteriore i colle sue derivazioni i' , i'.

6." II ramo esterno prol'ondo g (lig. 88 e 89) colle diramazioni /, /, n' «'.

7.° II ramo interno superficiale anteriore y (fig. 88) nel nmscolo 6, e il

posteriore A.

8.° II ramo interno profondo w, w (fig. 89), che da anteriormentc o e oo,

poi A, e posteriormente fi, [jl; continuando poscia verso la linea mcdiana, tocca

la divisione 7.* e si porta finalmente al manicotto A' 7 (*).

M." Stigma (8.° anello). — Partono dalla 6.* stigma:

1.° 11 ramo intersligmalico anteriore A (fig. 88) verso il manicotto VI.

2.° II ramo intersligniatico posteriore A verso il manicotto VII.

3." I rami viscerali B, C colic derivazioni E, E, P, P.

4.° II ramo niuscolare eslerno superficiale anteriore // colle diramazioni

h' II' h' sul museolo 0.

6." II ramo muscolare esterno superficiale posteriore i colle derivazioni

j'l', di cui Tuna posteriore si rcca fin quasi sull' anello 9.°

C." II ramo muscolare esterno profondo g (fig. 88 e 89) colle diramazioni

/, / anterior!, n ,n' posteriori.

7.° 11 ramo muscolare interno superficiale anteriore y, posteriore A (fig. 88).

8." II ramo muscolare interne profondo w, co (fig. 89), colle diramazioni

anteriori o,o, 83, X, posteriori [x,p., che termina al manicotto A' %.

Vll.^ Stigma (9." anello). — Dalla 7.^ stigma partono:

l.**II ramo interstigmatico anteriore A (fig. 88) verso il manicotto VII.

(1) Da qucsla stigma partono rami abbondaiili verso il tcssuto ccliularc; tra i quali alcunc di

ramazioni vanno agli orgaoi gcnitali clic si li'ovano in qudla coirispondcnza.
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2.° II ranio iiitersligmatico ])ostcrion! .1 verso il manirotto VIII.

:i.° I rami visccrali li, ('., 7, V ihc con nuinerose o line diiainazioni si

vcrsaiio tiilti iiel tratlo di intestine die coriispondc all'ancllo 9.° e lo tengono

assai lissaiiienlo al poslo. Si noti qiiesia quadru|)lice divisione dei rami visccrali.

4." 11 ranio iniiscolare cstorno supcrliciak- anleriorc k ciie si porta sul

niuscolo verso la sua altaccalura anteriore. E singolarc die liillc le sue rami-

ficazioni li h' It partono da un lato solo.

3." II raino inuseolare esterno superflciale posteriore /, clie in niodo

assai sempliec volgesi verso la tcrzullima divisione.

6." II ranio niuscolare esterno profondo (j ( fig. 88 c 89 ) die da i suoi solili

rami /, /, n' n'
. Riguardo a questo ranio notero die il muscolo (lig. 88),

sotto eiii si approl'onda, essendonc dislanlc lo lascia scoperto per lungo tralto,

til) die negli altri anelli avviene in proporzionc niinore.

7." 11 ramo muscolare inlerno supcrlicialc anteriore y, posteriore A

(fig. 88).

8.° II ranio muscolare interno profondo w, to ((ig. 89). Ouesto ramo si

bii'orca subito in due rami rilevanti, cioe: S, die nasce prossimo al veslibolo

sligmatico, c da poscia SS ed altri ramoscelli ; e il ramo anteriore X coi niolti

ed esili ramoscelli posteriori [i. 11 ramo w, w continua poi fino al manicotto A' 9.

Vlll." Slifjmn (10.° nnello). 11 vestibolo di questa stigma da i segiicnti rami:

1." 11 ramo inlersligmatico anteriore yl (fig. 88)chcva al manicotto Mil.

2.° II ramo interstigmatico posteriore A che va al manicotto IX.

n." I rami viscerali assai numerosi c grossi B anteriore, C, C, U poste-

riori, dai quali si hanuo le grosse raniillcazioni V, E, P,P, W, W, U", (I"

,

c-lie si portano suU'intestino corrispondentc.

4." 11 ramo muscolare esterno superficiale anteriore A che da altri ramo-

scelli h' h'.

.5." 11 ramo muscolare esterno superliciale posteriore / die da i rami »'«".

G." II ramo muscolare esterno profondo g (fig. 88 e 89) che va sotlo

il niuscolo 0, c si divide in /,/, n',n'.

7.° 11 ramo muscolare interno superficiale A (fig. 88).

8.° II ramo muscolare iulorno profondo w,w(fig. 89) die da o, il quale

si porta niollo anlcriormenlc e terniina in So; i die pure si suddivide; poi

posteriormente |jl. II ramo w,w continua per finire al manicotto A' 10.

Tra i rami viscerali di questii stigma inolli vanno sulla parte slellata del cieco.

Si deve ancora notare che il ramo interstigmatico tra 1*8.* e 9." sligma

nianda (non senipre pero) un ramo airintcrno che si biforca e si porta suUin-

tcslino L (fig. 88").
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I\.* Stirpna ed nllima (11.° nnello). — Oiiosia stigma, nolle diramazioni

chc soniininislia, prcsenta alcunc propiiela (li|)oiulonli da cio clic ossa dove

fomire di rami Iraclicali aiirlio i vistcii loiilciiuli iiell' ultimo aiicllo, il quale

e sprovvisto di stifjiiia.

liawi cowioii colic rilire slirjine. — Si riduoono ai scgucnli:

1.° 11 ramo inlcrstigmatico anteriorc A (lig. 88), die va al maiiicotto IX.

(11 ramo inlerstigmatico posteriore nianca, ed e sostitnilo da altri.)

i." 1 rami viseerali /i, C colic diramazioni E, E,P, P ehe si geltano snlla

parte anteriorc del relto; il ramo U chc da U',U', spingcudoli assai lontani

indiclro, sicche vanno a fornirc 1' ultima porzionc del relto.

3.° 11 ramo muscolarc cslerno supcrficialc anteriorc h con h',h'.

4." 11 ramo muscolarc cslerno superlieiale poslcriore / con i',i'.

fi." 11 ramo nniscolare cslerno profondo^/ (lig. 88 c 89) chc da 1,1 c n',n'.

(5." II ramo muscolarc inlcrno superficiale y anteriorc (fig, 88), c A po-

slcriore; questo si spinge gia posteriormente fornendo il muscolo 6 del 12."

anello.

7." II ramo muscolarc inlerno profondo co,co (fig. 88) chc da i solili

lamoscelli anteriori, e continuando in linea curva lermina airultimo manicotto

eolloealo nella 12." divisionc.

RoDii proprii parlcnli dulla 9." stigma. — 1 rami proprii chc partono dalla

9.^ stigma si reeano tulli posleriormcnte ad essa, c rappresentano in certa

guisa il ramo interstigmalico chc qui non esislc, non risconlrandosi altra stigma

dopo la 9." Sono in numero di due, vex (fig. 88).

11 ramo v diseendc in basso all' cslerno, oltrepassa 1' ultima divisione c si

divide in Ire altri rami: I'uno inlerno x, il secondo medio ?, il tcrzo esterno z.

L' inlerno x (fig. 88 c 89) scorre sul muscolo 6 facendo anleriormenle una lieve

curva, c dopo si approfonda soUo il muscolo slcsso (fig. 88) e si divide in

li'c diramazioni x', -/.',-/.' (fig. 89), diffondendosi ai museoli profondi. Oucslo

ramo rapprcsenla nell' ultimo anello il troneo w, w degli allri anelli, Iranne

die non lermina ad alcun manicollo, ma diramasi come la massa dellc traehee.

II ramo medio c, (fig. 88 c 89) scorre piu arcualo aU'indietro; si porla diret-

lamente sotto il nmseolo 6 (fig. 88), e suddividesi ncllc diramazioni ?', ?', ?'

(fig. 89). Questo ramo corrispondc al ramo 7 cslerno profondo degli altri anelli.

Finalmenle all' esterno e supcrficialmenle, Ira I'll." c il 12.° anello, scorre

il ramo z (fig. 88), chc parte direllaniente dal vcslibolo dcUa 9.' stigma, si

porla in basso come il ramo v, ramificandosi a dcslra c a sinistra, e diironden-

dosi sul muscolo 0.

Oucslc sono Ic principali ramificazioni trachcali ehc osservansi nclla parte
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posteiiorc del baco. I)cl)l)o pero aiigiiingcre chc il ramo intoisliiiiiuilico A al

9.° manicolto manda iiii ramo aH'cstcmo, chc siibito si biforca e si spandc ai

niiiscoli su])i'rficiali dclla localita iiclla loro sede.

liaiiii /rar/irnii (intrriori alia iJ." sli(/i)in. — II ramo intcrstijiinalico tra la

i.' ( la I.' slii^ma ('• assai liiiiu;o, dovcndo percoiTore duo anclii sciiza Iro-

varc stigma di sorta. Manda esso alcune ramificazioni, ed in tal modo sup-

piisco alia slii;nia o allc slii^mc mani-anti. Qui si prescnta la domanda: Pcrclu-

mai la natura non provvido di sliijmc (picsti due anclii? pcichc non sciiui il

sislcma dcgli allri anclii, mcnirc pur dovcllc I'ornire di tiaclicc K; parti cor-

rispondcnti, supplcndo cosi allc stigmc slesse? Ecco una di (picUc recondite

disposizioni dclla natura chc forso non si conosccranno mai, e chc appcna la-

sciann liiogo a ])iu o nicno vcrositnili supposizioni.

(iiiuili (piasi a mcla del Icrzo audio il ramo intcrstigmatico da il grosso

tniuco ])rol'ondo oj (lig. 89), chc forniscc Ic parti profonde di ramoscclli, tra

i (juali IX, c piogrcdcndo semprc grosso, va a tcnninare al manicotto A' .'t.

Allc basi di (picslo ramo to sc nc diparic un sccondo pure profondo /?. chc

da molli ramoscclli /?', B', il (jualc talvolla ha comune originc col ramo oj.

Dopo aver dalo la diramazionc ora iudicala, dal ramo intcrstigmatico parte

aH'cslerno |)urc |)rol'ondamenl(! il ranu> f\i, c piu avanti ancora il ramo r cuWr

ramificazioni >c',x', x'; cpicsti rami sono lutli profondi.

Superlicialmeulc invccc si ha aU'inlcrno il ramo L (fig. 88) colic sue di-

ramazioni, cd aU'csterno il ramo M con M',M' che si dillondono sul mu-

scolo del 2.° ancllo, specialmentc sulla divisione tra questo ed il 3." anello.

I.' Slii)ina {{." ancllo).— Dalla 2.^ stigma parte il ramo intcrstigmatico, ii

quale, dopo aver dati due manicotti (il primo ncl 2.° ancllo, il sccondo nel 3.°).

giunge finalmcntc all' atrio dclla 1.* stigma. Qucsta da supcrficialmcntc cd al-

rinilielro i rami ^ (fig- 88), chc si gcttauo sul principio dello sloniaco, o mcglio

aucora suU'esofago, chc, piccolo in paragtuie alio stomaco, richicdc poche trachcc.

Ancora supcrficialmcntc, ma aircstcrno da il ramo i, chc si porta indictro <•

vicnc ai muscoli del 2.° ancllo, cd il ramo Aeon h' chc portasi in avanti. Pro-

fondamcnle, aU'csterno, si ha il lanio r/ (fig. 89) che si dirama in ?• cd /,• cd al-

rinteruo il ramo w, chc discende uel 2.° ancllo con una forte curva, c dopo aver

dati i piccoli ramoscclli A cd altri, va al manicotto A'2. Contemporaneamcnte

a questo ramo w parte il ramo B, che si suddividc nella rcgione profonda del

1." e 2." anello.

Dalla prima stigma parlono altri rami intcrcssanlissimi, e ad essa alTatto

speciali, tra i quali abliiamo nn ramo (ow (fig. 88 c 89), analogo all'w, chc

si porta dircttamcnte trasvcrsale e va al manicotto A' I coUocato subilo

Vol. VI. 10
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dictro la testa. Oupslo ranio low da iiolla sua parte anterioie un piccolo ramo-

scello (lie si porta avanti e va iiel capo percorrendo la parte sua sincipilalc.

Nclla limira apparc Iroiicalo queslo raiiio, essciulosi taL>iiato il mart;inc antc-

rioro del priiiio anclio iiclla sua parte dorsale (').

Dalla prima sligma pailoiio ancora Ire grossi rami ( iiclla figura se ne \e(iono

solamente due), i ipiaii si jiortaiio iiel capo e eonducono Ira le parii nobilis-

sime (ii quesia cavita quell' cleineiito slimolatorc che presicde alia vivilicazione

di lutti quanti i tessuti.

11 ranio auleriore dJi un ranioscello il quale si steiide lungo il niargiue anle-

riore del priino anello c \i si disperde; questo raiiio non si vede nclla (igura

perclie profondo. Dopo di esso sorgono due grossi rami clic o!lrc|)assano ii

marginc del capo e \i enlrano. Essi si tengono nella sua parte dorsale e danno

rami ai museoli di quella regione superiore del capo. H prinio di quesli si

spinge senza dar diramazione nella parte anteriore e superiore di esso. II secondo

grosso ramo che parte dalla stigma, si fa coinpagno del primo, suddividesi

in due I'ami che decorrono paralleli ed entra ncl capo ove si disperde iiei inii-

si'oli medii. Vn sno ranioscello ricorrentc da suddivisioni alia ghiandola salivate.

AUriCOLO IV.

Sistema nervosa (2).

(Tav. VI.)

II sistema ncrvoso nel baco da seta consta, come in moltissime tra le larvc

d'inselti, di piccole masse e di fili nervosi che diversamente disposli e raniilicati

si distribuiscono agli organi e presiedono alle loro funzioni.

(]ome negli animaii superiori, anchc negrinsctii si trovano due sistemi ner-

vosi: un sistema cioe che presicde alia vita animale, eminentemcnte simme-

trico; e un secondo die presicde alia vita vegclativa, assai nieno dilTuso, che nel

suo decorso segue con minor regolarila le leggi della simmetria.

11 I
.° e imparl; sta nella linca mediaua inferiore; da rami che si porlano in

alto ed ai lati verso il ccntro e la periferia del corpo. 11 2.° si divide in impari

e pari, con che si hanno due importanti divisioni del sistema splanciiico.

(1) Sc il Icllore s'imiiiasina I'olTcrta ligura ravvolla a ciliLulio, cnni|)iciulci'a come (iiicslo ti'on-

ro. parlilo (iai ramo wu, possa farsi sii])Ciloi'C t divciiirc .sotio siiiripilale.

Ii) Traltaiuio la prrparazioiie coUa tcrtbiiitina o con spirito di vino il quale teiiga sciollo qual-

'lic olio csscnziale, Tapparalo acrvoso si rciule as.soi palcsc, e facile a disiiiijjuersi aiiche ncllc jiii'i

piccole diramazioni.
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I. Sistema nrrvoso ddla vita animnle o di relazione. — II sistenia ncrvoso

che prpsicflc alia vila di relazione giacc sollo 11 sislema digcreiite, seoireiulo

siilla liiiea iiifeiioie iiu'diana del corpo {•). Esso si compoiie d' una seiic di

!;aiiglii, in iiiiiiieio presso a poco ogiiale a (|iiclio dci^li anelli, da cui si dira-

mano tie' lilaiiieiili die si pi>rtaiK) in special rnodo alia iniisculatura. Ouesli

ganglii sono iniiti da una diipliee serie di fdanienti che scoiTono piu o mciio

tesi fra i ganglii slessi. Ollie agli aecennati lilamenti die parloiio dai ganglii

ve no ha luia seconda serie forniata da allreltanle coppic die si staceano da essi

niaiuenii prima del loro arrivo ai ganglii, ooslilucnli quasi un appaialo neivoso

distinto, die si dilTonde specialmentc nei dinlorni dellc sligme. Qucsli nervi

particolari, delli reKpiratorii dalla regione ove lerniinano, sono piu esili degli

altri e ])iii didieili a riconoseersi , od e per rio che limascro piii a lungo iguorati.

.11 sislema nervoso coslituito dalla piima serie di ganglii e di nervi die par-

tono da essi, s'adagia, come gia dissi, sotlo il sislema digerentc , ad eccezione

pert) del primo ganglio anlcriore, il quale invece essendo collocato superior-

menle al sislema stesso, a ridosso del primo Iratto dcU'csofago, ha forma v po-

sizionc affallo particolari, e considerato come il cervello deWimptlo e chianiasi

ijanglw soprn-esofnrjeo. K desso rappresenlalo in posto nella duplicc fig. 7o-76;

sc non che la scala necessnriainenle piccola di qiiesla figura d'assieme impedisce

di rilevare diiaramentc i suoi tratti caralterislici, id che supplisce la ligura 8ii.

Da qucslo ganglio parlono i nervi che vanno alle niascclle ed agli organi dei

scnsi collocali nel capo; dalle sue parti laterali si staceano posteriormente due

grossi filanienli r , e (fig. 82), i quali j)er andarc ad altaccarsi al secondo ganglio

die e xnllo-emfaijco, ossia al primo della serie sollo-intestinale, formano un audio

verticale che dagli anotomici viene distinto col nome di anello esofageo o col-

larelln exofnrjeo.

I ganglii olTerli da questo sislema nervoso sono 13, compreso il sopra-eso-

fageo che adempie ruflicio di cervello. Solo fra lulli prcsentando una forma

parlieolare. esso e piu largo che lungo, e componesi di due porzioni simmelriche.

piriformi, londeggiaiili, unite per restremila grossa. La direzionc del loro asse

maggiore e dall' inlerno aU'eslerno, dall'avanti all'indielro, il qual modo d'ap-

parenza e pero assai soggctlo a variare. II ganglio sopra-csofageo sla nella te-

sta al di sopra dell'esofago, e da lui parlono nunierosi filamenli die \anno

alle parti del capo.

Gli allii (lodici ganglii olfrono tulti presso a poco la stessa forma, presentandosi

come piceoli ammassi circolari, leggcrmente connessi e posli a dillerenli distanze.

(t) 1." ac'cenn.ita collocazionc del sislema ncrvoso solto il sistenia digerentc e earalterisca della

branca del regno zoologico a cui la classc degli insetti nppartiene.
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II ii." c il 3.° soiio assai avvicinati c sporgoiio fuori del niaiginc anieriore del

piiiiio anoUo per inolliarsi iicUa parte inferiore del capo. Dal sceondo gaiiglio

parldiui purceilii lilaintMUi iKMVdsi die vaiino |)arinienli iiel eapo((l!;. 82); dalla

sua parte jmstciioic imcee coniiiiciaDo a partire i rami aiialoijiii a quelli ehe

sono forniti ila tiitli ^li allri ganglii.

II 4.° ganglio, mai^giormeiite distanle dal lerzo chc non qucsto dai secondo,

;;iace iiella parte auteriore del -2." aiiello: ii siio volume realc e di \^ milli-

nielro.

I gaiiiilii :;.", C", 7.°, 8.". 9.", 10.° ed 11." Iianno presso a poco la niedcsiina

foruia e il medesinio volume; per la loro posizione oiijuuu d'essi eorrisponde ad

nil aiielio, per modo ehe osservando i ganglii, progredeiido dal 2.° al 10 aneilo.

vedonsi avvieinare di preferenza al niarii,ine posleriore dell' aneilo rispeltivameiite

da essi oceui)alo. Da ciascun ganglio partono pure due paja di nervi ehe si

portaiio ai lali e di cui terro parola piii avanli.

1 gauglii 12." e 13.°, cioe i due ulliiiii, sono vieinissimi fra loro, analoga-

inenle al 2." cd al 3.°, in niodo d'apparire un ganglio solo allungato, sc un

legger solco non ne marcasse la dupliee origine. II 1.3.° lia il marginc anterio-

re, eon eui s'altacca al 12.°, Ironealo e dirilto, menlre il niaigine posteriore e

tondeggianlc {B, fig. 84 e 85). Anehc dal 12.° parlono due paja di nervi,

come negli allri; dal 13.°invcce ne partono quatlro paja {d d, e e, f f, g g,

lig. 84 e 85), tutti dal margine posteriore avviati agli estreuii del corpo della larva.

Cordoni conneflivi. — Tutti i ganglii sono uniti fra loro niediantc due cor-

doni connettivi die parlono dal margine posteriore di ciascun ganglio per an-

dare al margine anteriore del sussegucntc. Questi cordoni sono piii o mcno

lunglii secondo le maggiori o minori distanze dci ganglii. In un baeo della

lerza elii si hanno Ic seguenti distanze

:

Tra il 2.° c il 3.° ganglio non liavvi alcuna distanza

i due cordoni sono distinti . . . e lunghi O^iOOl.«....» 0^002.

.... » 0™,005.

uniti per 1. """^ poi sdolli » 0'",004.

.. per meta. . « O^jOO^.

» • per 3/3 anterior-

mentc uniti. - 0'",004.

9.° " 10.° . . poi sdolti
,

poi

uniti . . . 0"',004o.

. sempre . . • 0",006.

. . . 0"°,005.

non havvi alcuna distanza.

3.° '
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Da questo prospetto si vcdc anclie come i (-oidoni connellivi coslituiscano

ora un sol iumvo cd era due, o |)('r liillo il Irallo della loro liiiighezza, o per

sola una purli'; la (|ual(' (liU'creu/.a (• in pailc dipenik'iilc; aiulu; daU'cla del haco.

Iliscoutrausi iuvccc costanlementc due coidoni nel tnillo tra il 3." c il 4.", e tra

il 4." cd il 5.° !j;aiiu,lio, ove aiizi (piesti eordoiii soiio allravcrsati da inuscoli.

Lo sludio del sislcina neivoso ehiarameute diiiioslra clic esso risulta dal-

runione di |)arti siiuriieliiilie le (|uali a j)oc() a j)oeo si portano sulla liuca nie-

diana e vi si f'ondono. E facile pcrsuaderseiie esaniiiiando lo sviluppo del si-

stcma ncrvoso cd osservanilo la lii^uia 78, die ollVe I'iininagiuc del T.'ganglio

nc' varii stadii del suo s\ilu|)po. In .1 le due paili, di cui risulla, sono quasi

slaceale tolalineiilc , iiienlie in A' c in C si conibaciano scniprc piii, linclic in D
il eonlonio noa ollre Iruecia della priniiliva di\isione, e solo la si arguisce dai

due ceiilri di maggiore opacila ehe questo ganglio, al pari d'ogni altro, presenta.

Slrullura inlima del (jangiii c ilei ncrvi. — 1 nervi e i ganglii del nostro

insello sono coinposli d'nna sostanza periferica fomiante una specie di guaina

e coslituenle un vero neioilema, clie si prcsenia (ibroso. Esso diramasi colic

raniilicazioni nervose, sicche anelie i piu piccoli nervi ne vanno provveduti.

11 ncuiilenia conliene la vera soslanza nervosa, la (|uale consla di /ibrille ner-

vosp e di fjlohuli ncrvoM. La fignra 7!) rappresenta appunto 1' astuecio die il

iieurilcina forma alloriio alle filirille nervose.

Fibrille nervoxe. — Le fibrillc nervose esistono di prefereiiza nei nervi die

ne sono inlernaniente eostiluili; esse decorrono longitudinalniente e si ponno,

laccrato il neurileina, suddividere Ira loro (fig. 79).

Glohuli Hcrvosi. — JNei ganglii, ollre Ic librille, contengonsi i globuli ner-

ves! die ne riempiono lulta la cavila. Ouesti globuli (fig. 84 e 87) occupano dati

posli ne' ganglii, e sono divisi come in tanle regioni dalle masse di fibrille die

a fasci li alti'aversano. Esamiiiali a parte, e con nn forte ingrandiniento, vcdcsi

die i globuli nervosi lianno una nicnibana estcrna y, y... (fig. 80); che sono

clittici, ovoidei; che presentano nellinterno un nucleo trasparenle >., X, che alia

sua volta conliene nn nucleoid v, v. II nucleo e coUocalo ad una eslremita del

globulo ovoideo: tra il nucleo e la niembraiia die forma la parele del globiilo

sla una materia graiiulare x, -.

Le fibrille nervose, sia dei nervi lalerali, sia dei cordoni connellivi, giuntc ai

ganglii, si comporlano in un inodo parlieolare. Alcune di esse altravcrsano lutto

quanlo il ganglio per uscirne poi dal lalo opposto; quiiuli ogni ganglio ha due cor-

doni che lo attraversano, e che concorrono a confermare la duplice origine di

quclli. Altre, invecc di attraversarc il ganglio, si dilfondono in esso, disponendosi

come a ventaglio. e si internano frammczzo ai globuli die riempiono il ganglio.



I'^C MONOGRAFIA DEL BOMRICE DEL GELSO

Lii nif)i;!;ioiT o minor quanlita (Idle ilivisioni dci fasci fibrosi che atlraver-

siino iin paiiijlii) (lipciuli' dal nimicio tlei noni chc [tarlono dal ganglio stcsso.

Cosi il !ian!;lio ilcliiicato nclla iiijiira 87, prosrnlantc i rami h, h (cordon! con-

ncllivi sn|H'rioii K i rami b h, c r , od / / (cordoni coruu'Uivi posleiioii ), ofTrc

st'i onianazioni fibrose . dalle (|nali ic dno p, jB sono Ic niaiigiori , coirisj)ondcndo

ai cordoni connotlivi. II i;ani;li() tullo |)oi e circontlalo delle folic libic ncrvose

a. n die slannn sollo al ncinilcma; Ic cellule nervcc; ?,?,<; stanno franiinezzo

a (iiiesli lasci. [Sella fiu;ma 8'i sono cfligialc le slesse apparcnze.

lln diligonle studio microscopico dinioslia die le fibrillc vanno a finirc nd

sjlobulo stesso fiauimezzo alia materia granulosa die lo riempie. Ne cscono o

vi entrano"'... Ni Iraggono increinento, o vi vanno a iiiorirc?... La ligura 80

iiresenta alcuno di qiiesle cellule y, y... da cui deriva un filo a, u... die lalvolta

giuiigc a bipartirsi.

Le accennate fibrille che hanno relazione col globuli si niescolano poi con

qiidli die percoirono dirilli il loro canimino nd ganglio slesso, sicche le fibre

dei nervi hanno duplice origine o i ncrvi slessi si ponno considerare come

nervi misli.

2." Gnnf)fio n.° ni)plln.) — II secondo ganglio nella sua parte pnsleriore as-

soniiglia agli altri che gli succedono, inviando un pajo di ner\i ai muscoli ddlc

parti viciiie, e gli esili rami 1,2, 3, 4 (fig. 73) che figurano nd cranio rag-

gianti dal punlo loro d' origine e distribuiti ai muscoli ddla superficie interna

ddle sqiianie pariclali.

3." G(iitijlio{\." nuelln).— II terzo ganglio oirrc due paja di nervi A,Ac£,B
(fig. 75 e 76). II pajo antcriore A, A si distacca a ineta circa dc' siioi lali; si porta

posteriorincnte indietro, indi ritornando ancora sul davanti, da una serie di ramifi-

eazioni n , b. c (llg. 73). Dal punlo a vcdonsi sporgcre alcune piccolc diraniazioni

dirette ai muscoli che avvicinano la divisione, ed alcuni soli passano nd capo.

II pajo posleriore B,B f troncato nella ligura 75 lapprcsenlanle i nervi scorrenti

sopra i muscoli, e continuato nella figura 76 che rappresenia i nervi stessi

sottoscorrenti ai muscoli, i quali reslano supcrficiali nd disegno del baco spac-

cato) si porta solto lo strato niuscolare col quale s'inconlra subito, c si cstende

invece alio slrato pii'i profondo che e rappresentato da a, b, c (fig. 75), colle

diramazioni parlicolari 1, 2. 3, 4 (fig. 76).

4.° GtDUjIio (2." anello). — Ouesto ganglio da il pajo antcriore -1 (fig. 75),

chc si porta ai lati , scorre sopra il niuscolo latcrale superficialc, oltrepassando

il tionco principale longitudinale ddla trachea. Appena abbaiidonato il marginc

del muscolo ora iiominato, A si divide in due rami. Di questi il ranio antcriore 1

da i rami 3, 5 c 7 alle parti anleiiori dei muscoli piu eslcrni, mentre il ramo
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posleriorc 2 dii i rami 4, 6 e 8 allc coiiispondciUi parti posteriori. Allonhc' csso

passa sopia il fascio muscolare prcscnta una comunicazioiic col lamo corrispoii-

(Icnlc rcspiratorio.

II ramo ijostoriore B, B (fig. 7.J-7C) di (jucslo i^anglio csce assai indictro c

si porta postcrioriiuiiite \wr qualchc Iratto , dopo di clio curvaiidosi Icggcnnento

iu;l porlarsi airinterno, si dinbndc anclic ncllc rcgioni anleriori del secondo

aiiollo. Uappriina I'sso da un raiiiosccllo a (lig. 7G) cho si approfonda nci inuscoli

della /aiiipa inediaiia o li aiiima, donde proscijuc ali'esterno e si divide nci due

rami 1 c 2 , di eui I'antcriore 1 da le suddivisioui 3 , 5 e 7 , e il posleriorc 1

di^ il ramosccllo 4 die si parte verso la I'.."" divisione.

.>." (idivilio a." (ihpUo).— L(i diraina/.ioiii del ([uiulo gauglio souiigliano per-

f(!ltanu'ute a (|uelle del quarto, esseudo eguali gli elenicnti niuscolari e le parii in

genere che conipongono (juest'anello, coiue eguale e la coinunicazione c (lig. 73)

col nervo rcspiratorio del pajo .1 , eguale il raiuo che va alio zampe vere del

3." pajo, eguali le ultinie diramazioui elie vaiuio ai muscoli sottoculanei.

G.° GoHfjlio (4.° (iiiello). — II ranio autcriore A (lig. 73) del sesto ganglio

si parte dircllamcnte aU'estcrno scorrendo sul muscolo A , durante il (pial tra-

gitto da la couuuiicazionc c alia corrispoudeute hranca del nervo respiiat(uio.

Dopo esscrc seorso sopra .1, passa sollo al uiuscolo \icino ove si divide iielle

dueraniiiieazioui priucipali 1 e 2, di cui ranleriore 1 si porta verso la ^2." stigma,

e fornisce i filamenti , 3 c 3 ai muscoli di quella regione , mentre il ramo po-

sleriorc 2,piu voluminoso, si reca verso la parte posleriorc dell'anello, si ap-

profonda, e da i nervi 4, G, 8 e 10 ai muscoli della parte profouda.

II ramo posleriorc B,B (fig. 7G) si approfonda subilo solto i nuiscoli super-

ficiali, e da il ramo I die si porta nei muscoli di quella regione descrivcndo

una curva , dopo di die nel dilTondersi ai muscoli profondi della parte dorsalc

ddr iu.setlo da i rami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

7.° GatKjUo (5." anello). — 11 nervo anleriore A (iig. 73) del 7.° ganglio.

sorpassato il solito muscolo , da il ramo e di comunicazione col nervo rcspira-

torio, poi si a])profoiida, dando luogo a Ire ramillcazioni. La ramificazione an-

leriore I gira avauti la 3." stigma, c si porta verso la divisione 3.", suddividen-

dosi nei due rami !) cd 11. La ramificazione media 3 si diUbnde nclla regione me-

diana dell' anello c nci muscoli profondi, dando le due diramazioni 3 e 7 , die

alia loro volla si suddividoiio. Fiuaiiiientc la ramificazione posleriorc 2 diseende

subito in basso c si divide nci due rami G c 4, i qiiali sommiiiistraiio altri ramo-

scelli ai muscoletti della G.'' divisione.

II ramo posleriorc B, B si conduce egualmcnie die I'omologo del 3." aud-

io, dando lo slesso numcro di ramificazioni, ncll' idcntico modo distribuite.
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8.'\ 9.°, 10." c H." Gdmilio ((>.", 7.\ 8." o 9." inn-llo). — II fi.", 7.", 8." e

9." nncUo assomiijliniisi tin Imo in Inlti i;li clemcnli miiscolari c nervosi. l^c

f.ilsc /nmpc osislciili in (iiicsli (]iiallro aiicUi porliiiK) in Inlli una ognalc com-

nlicazioni' di inuscoli, c j)it i'onsoi;iienz;» una cguale (li.sliil>uzionc di norvi.

II rainn anieriore -4 (Ws.. 75) da in tuui la comunicazionc e col norvo rcspi-

ratorio, poi passa sojiia il nuiscolo .1 e sollo il li , ovc si trividc in due rami,

di cni 1' anicrioiv I passa avanli alia slii^ina corrispondiMilc' iicl sornionlaro il

raiKo lonijilndinalc doUc Iraclico, o si divide nci due rami Ji o ',) nclla parte

suptM'ioir cd anloriorc d' 02;ni ancllo. II raino 2 die si dillondc postoriormcnlc

alia s(igma corrispondcntc, e niolto piii grosso, o si divide in trc, e laholta in

(pialtro vaniilioa/.ioni prinnpnli (C, i, 8, 10), clio somminislrano molli 111! iicr-

\()si ai ninscoli dclia paiie posleiiore doll' ancllo.

Ncl raino .1 doU'undeciino ganglio anche il ranio anieiioro 1 da una rami-

ficaziono clic passa posteriormentc alia conispondcnle 7.'' stigma, c forniscc csso

pinv i i-ami fi p 4.

II ramo Il,B({\'ji,.~o c 76), partcndo da ciascuno dei quallro ganglii, si appiofonda

siibilo da la diiamazione 1, chc si porta antcriormcnle c va ai muscoli della

falsa zampa; poi la considorevolo ramificazionc 3, clic si porta postcriornicntc

,

ol(rc|)assa la divisiono corrisjK)ndontc c va a mcltersi in rclazionc col ramo A

del gang'io chc lo segue. Dopo di die ogni ramo da una serie di ramilicazioni

die si spargono ai muscoli profondi di ogni parte postcriorc del rispellivo ancllo.

I i." Gnmjlio ( 1 0." aneUb).— II pajo ,1 (fig. 73) del 1 2." ganglio del 1 0." audio

e analogo ailatto pel suo decorrere al pajo A dell'S.", 9.°, 10.° e 11."ganglio ora

dcscritti. 11 suo ramo anieriore 1 passa avanti I'S.* stigma e vi si disperde; il

ramo posteviore si porta invccc nolle parti del dccimo anello die avvicinano

rnndooiiiio, ed alcnnc esiii sue diraniazioni entrano in questa.

II pajo B,B, troncato come al solito nella (igura 75, c continuato nclla fi-

gura 76, si porta subito posteriormentc approfondandosi tra i muscoli a' quali da

prima il ramoscello 1 chc si riporta in avanli c si disperde ; poi il ramo-

scollo 2 che rappresenterehbe la continnazion(> del tronco principalc iiegli altri

anelli
,
giacciie si disperde nella parte postoriore del 10." anello colic dirania-

zioni 4 e 6; ma qui il ramo principalc oltrcpassa I'll.^ divisiono c si porta ncl-

I'll." anello, forniscc il ramo 3 altorno alia 0.^ stigma ed alio parti circonvi-

c.ine colic snddivisioni 5, 7 e 9.

Da ci() emerge die il 12.° ganglio non si liniila a fornire l' anello in cui si

Irova, ma ben anco il susscgucnte chc non o fornito di ganglio alcuno; per tal

modo ([uesia disposizionc pielndia a (juella del 13.° ganglio che e ancora piii

inqiortantc; giacchc tutti i suoi nervi vanno allc parti occupalc dall' 11.° e dal
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li." aiR'llo, oltrcpassaiidn sciiza ramilicarsi ne pmilo ne poco ncll' audio 10.°,

in cui esso si trova. — I <lii(' rami posteriori B, B i\c\ 12.° ganglio partono assai

piu poslcriornicnle dal loro gaiiglio clu; iioii i corrisponiiciiti rami B, B degli

allri: essi strisciano sulla parte aiiteriore deiralligiio ganglio 13.", cio clie a

priiiio as|)elto iareltlx' siij)|)orre essere (piesli rami anteriori, se la loro distriliii-

/ioiie lion ci facesse accorli del eoiilrario.

i:j.° ed uUiino Ganrjiio (10.° uncUo).— La direzionc e il ntimero dei ncr\i

elie partono da (piesto gaiiglio dillerisce in lulto da qiielia dei [)reecdenli. Ksso

non <ia uervi die nella sua parte posteriore, in numero di qiiallro paja , di eiii

i due paja estcrni ed it pajo interne sono piultosto voluminosi, nientrc il pajo

medio inlerno e esile assai. II |)riiicipio di tali dirainazioni si vede eliiaraniente

nella ligura 84, in cui il , d rajjpresentano i due rami piu esterni; p, e quelli

die vengon dopo, un po'niiiiori in volume; indi
f,

/" i piii esili, ed ultimi </, g

i inediani. Gli stessi rami vedonsi anche nella figura 85 , contrassegnati dalle

niedesiine letlere.

II pajo esterno A , A (fig. 75-76) (</, d fig. 84 c 85) ollrepassa I' undecima

divisione, c dopo averc percorso indiviso quasi tutto I'll." anello, presso alia

12." divisione si sparlisce nci due piccoli rami 2 e 3, il primo dei quali si

curva air esterno e si suddivide nei due ramoscelli 4 e G; I'anterioie poi, il piii

esile, fa una lieve curva c si porta verso rullima stigma e il ramo I.

II pajo B, B (fig. 75-7C)(e, e fig. 84 e 85) die gli succede, decorrc quasi

parallelo e indiviso per tulto I'd 1.° anello; giunto all' ultima divisione da qualche

ramoscello, c si porta nei muscoli prolondi , somministrando le molte ramifica-

zioni n.° 5 die si disperdono sui fasei niuscolari deirultimo pajo di zainpe mem-

branose. Prima per6 d'arrivarvi da i ramoscelli n.° 10 (fig. 76) die retrocedono

verso le parti vicine.

Dopo questo ramo, semprc piu verso la parte mediana trovasi il pajo piii

esile G, G (lig. 75-70) (/", /"fig. 84 e 85) die pure si porta all'indietro, non

si suddivide e lermina subilo dopo avere di poco ollrepassata la 12.* divisione.

Finalniente riscontrasi il pajo interno D, D (fig. 75-76) (rj, g, fig. 84 e 85)

pill grosso deirantecedeiite, die seorre lungo la linea mediana e si raniifica

ncgli esili lilamenii 7, 8 e 9, i quali lendono a scorrere pel luugo, divideiido>i

ad angolo acuto. II iiervo termina poi nei muscoli die vanno all'ano c alle

parti vicine.

Preeisamente sulla linea mediana fra i rami ora descritti esiste un nervo imparl

die non esito a riferire al sislcma de' nervi respiralorii die ora passo a deserivere.

Aervi respiralorii. — I )ier\i respiratorii di Newport {brides epinieres di

Lyonet) sono nervicciuoli in plena relazione colla catena de'ganglii ora descritti,

Vol. VI. 17
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decoiTcnti con essa, ma chc di prefcrenza si portano alia sligma ed ai muscoli

che stanno in imniediato rappoito col niedcsimi. Questi nervi respiratorii comin-

ciano dopo il 3.° i^anglio dircttaineiito ncl l.° aiiollo, c traggono originc o dalla

divisione dei Ironclii inli-rgangliaii , ove cssi tronclii si dividono, oppure da un

punlo del loro decorso , ni'lla loro faccia dorsalc, qualora i tronchi stessi non si

dividano.

Avuta roiigine sua, il piccolo nervetto imparl scorre alquanto verso il gan-

glio die gli sta posleriormeiitc, ed a poca distanza di qucsto si partisce in due

rami , ad angolo retto. Al punlo della loro divisione talvolta si forma una specie

di triangolo nervoso die simula un gangliello triangolare d (fig. 77). I nervi

sespiratorii scorrono quindi sul muscolo A (fig. 75) e sotlo il nuiscolo vicino,

sul primo dei quali daiino I'imporlanle filamento c (fig. 75), /"(fig. 77) d'unione

toI p.ijo A del ganglio susseguentc; donde continuano verso i lati somminislrando

i leggiori filamenti y, /( (fig. 77) per rendersi presso la stigma corrispondente.

Per tal modo , ad eccezione di poche dilFerenzc, scorrono i primi nove nervi re-

spiratorii die corrispondono al 2.°, .3.°, 4.°, 5.°, 6°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° anello.

La figuia 77 olTrc ingrandito d'assai il 6.° nervo respiratorio coUocato Ira V8.°

ganglio nervoso (^1) ed il 9." (B). Lo si vede nascere dal punto c, costiluisce

in (/ un triangoletto nervoso , da cui parte trasversalmente il ranio a che scorre

in g ed h verso la stigma , somminislrando poscia il ramo ricorrenle /". Dal lalo

poslcriorc del triangoletto d parte il filamento e nella dirczione della linea me-

diana, die va ad altaccarsi al ganglio posteriore.

L'ullimo nervo respiratorio, esilissimo, si comporta diversamente: nasce dal

a." ganglio, scorre imparl lungo la linea mediana, oltrepassa I'undecima di-

visione, e giunlo al terzo anteriore dell'undecimo anello forma il piccolo gan-

glietto 10, da cui partono due esili filamenli ramificantisi per via; i quali ripie-

galisi poi ad areo, anteriormente concavo, si portano alia 9.* stigma. La li-

gura 75 oflre in x, y uno di questi filamenli.

(ianglio sopra-esofageo o cervello.— II primo ganglio con cui comincia tutta

la catena nervosa , si distingue dagli allri tutti fin qui descrilti per la forma

,

per la dimensione, per la posizione, e finalmenle pei nervi die ne derivano.

i." Forma. — La forma di questo ganglio, affatto particolare, si risolve in

due coni .1, ^1 ( lig. 8:2), a base tondcgiante, ad apice aculo, e il cui assc e leg-

i^ennente curvo ; si potrebbero assomigliare a due corpi piriformi che fossero

unili per un punto della loro estrcmita piu grossa. Cosi unili costiluiscono un

corpo chc suUa linea mediana oU're un rislringimcnto, c che lermina, dopo

essersi ingrossato ai lati, con due apici.

i." Diiiinmonc.— II suo massimo diametro e trasversale, c misura 0"',001. II

diamclro anlcro-posleriorc ncUe due localita ove e maggiore, e di circa 0'",0004.
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3.° Poaizionc. — Esso giacc nel capo, e si distingue da liilti gli aldi pir

essere collocalo a ridosso dell'esofago, sul quale sta a cavalcione, e che in

ccrto modo abbraccia alquanto verso la parte inferiorc-antcriore, monlre colie

sue cstreinita disccndc iiii poco a' suoi lati. Qucslo ganglio, stando franiniczzo

ai muscoli del capo die lo tciigono feriiio, e in relazione iiUinia col sisleiiia de'

nervi stomato-gaslrici o splancnici.

4.° Nervi che derivano dal ganglio sopra-esofageo.— Dalle estremita latcrali

del ganglio sopra-esofageo partono Ire grossi paja di nervi a a, c c, d d (fig. 82;,

apparlencnti alia vita di relazione, ed un (piarloi:, :r proprio al sistenia nervoso

splancnico. II maggiore di essi a, a {nervo ottico) e il piu esterno, s'inoltra per

O^.OOl verso la parte anteriore del capo, dopo di die, fatto un ginocchio all'e-

sterno al punto b, b si volgc direttamcntc agli occhi , nella prossiniita dei (piali.

c precisamenle al punto x, si divide in sei esilissimi rami 1, 2, 3, 4, 5 e 6

che si portano ai cristallini degli occhi.

Inlernamente sorgc il sccondo pajo esilc c, e, il quale continua a portarsi

anteriorinente, e si dilTonde nello mandibole, dando una diramazione all' esterno

die penetra nei palpi.

Finalmente piii verso ancora alia linea mediana parte un tci-zo pajo di

nervi d, d, che si porta alia filiera ed agli organi di quella regione nicdiana

.

somniinistrando i due rami principali d', d". Gli esili muscoli che movono que-

st' organo sono fornili di filamcnti da qucsto pajo.

Dal marginc anteriore poi del ganglio sopra-esofageo partono alcuni esili fda-

menti, d'incerlo numero c d'incerta lunghezza, che finiscono dopo breve Irasillo.

Colletlo esnfageo. — Dalla parte inferiore del ganglio ora descrilto , e verso

i suoi lati partono due filamcnti e, e (fig. 82), che si rivolgono subilo all'in-

dielro mentre si approfondano; e sottopassando all' esofago che in tal modo
abbracciano , vanno a congiungersi agli angoli laterali anterior! del prinio gan-

glio. La loro lunghezza e di quasi 0"',002: scorrono cgualniente voluniinosi, of-

frendo soltanto un leggiero ingrossamento in un punto alquanto discosto dalla

loro originc. Quesli filamcnti e, e, che nella figura 82 appajono piu esili e piii

lunglii che naluralmente nol siano per rendcrne piii agevole I'intelligenza, co-

slituiscono 1' unione Ira il ganglio sopra-esofageo e tutta la catena die sta sollo

I'intestino.

1.° Ganglio sotto-intestinale. — II primo ganglio .S (fig. 82) della catena

sotto-intestinale e di forma parlicolare: e quadrilatero, ed anleriormente offre

un margine concavo, formante lungo la linea mediana una specie di angolo lien-

trante; posteriormente (Mondeggiante. Presenta quindiuna forma intermedia

a quella del ganglio sopra-esofageo e quella degli altri ganglii della catena
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sotlo-iiitostiiiale. Le duo propag^ini cIk; spiccatisi dal siio niargiiie anteriore servono

di piiiilo d'iiiscrzioiie ai due lili del collctto osofai;oo. I^a iigiira 83 oil'iT una

miidilicazioiic di forma di {|U('st() i;an!;Iii): i due proliin!j;aiiiciili anlcriori souo

paloscinpiitc un rosiduo dclla duplicc oiig;ino dci gani^lii nervosi gia descritli.

Dal marijiiio aulcrioiT partono pure paiTCchi filanicnli di straordinaria csililii.

I'] priiuicraincnte daU'eslcrno uii csilissiiiir) pajo q, (/ (fig. 82) s' inollra e si

porta verso i palpi: diiranlf' il suo tragillo da talvolta (pialclie raiuosrcllo ai imi-

sroli \ic'ini. Lu socoiido pajo ;•, r si avaiiza csso pure vcmso la filicra , c da rami

airesliTinila do'tubi del serillerio. Ouindi si Irova il pajo piii grosso s, s alia li-

iiea iiiediaiia, c da ultimo un filaiucnto csilissimo impari.

In grossezza (jueslo ganglio uguaglia gli altri dclla catena sotlo-inleslinale e mi-

sura eirca 0"',000;t. La sua lungliezza e maggiore clio la sua largliczza. ; esso

giace sidla tavola inferiore dclla testa, fra Ic branclic dcU'cntoccfalo.

Vcduto colla Icutc, si prescula chiaramentc come I'uuione di due parti unite

iiisierne. II neurileina trasparente lo circonda d' una zona clie al mezzo presenta

due piccoli amniassi di sostanza bianca.

II ganglio sotto-intcstinale e in relazionc strctta coi ganglii del sistema slo-

mato-gastrico die sta ncUe viciuanzc, c vi ticne comunicazione per mezzo del

rami >i, «(lig. 8:2). Talvolta le sue estrcmita laterali son leggennentc prolungate,

siccbc i nervi dell' anello esofagco scndirano un proliuigamcnto di esso gan-

glio. Oueslo particolare modo di presentarsi e appositamcnte rappresentato dalla

ligura 83.

II. Sistema nervosa splancnirn o slonialn-gnx/riro. — La scoperta di un dop-

pio sislema nervoso negl' insctti data da Swammerdam e da Lyonet. Ouesti

grandi anatoniici videro che ncgrinsetti da essi studiati, oltre il sistema sotlo-

splaucnico, composlo dalla serie totale di ganglii uniti da nervi ai cordoni , csi-

steva in vicinanza allesofago e ncl capo un assieme di csili lilamenti e di

ganglietti, cpiali pari e quali impari, di cui dicdero un'accuralissima dcscrizione.

Tuttavia noii attribuirono a qucgli organi tutta rimporlanza che meritavansi,

e per la loro piccolczza restarono inosservati per niollo tempo.

Midler pel primo nel 1828 no I'ece argomcnlo d'una disserlazione (•), nella

quale anche la parte storica vi c Irattata con mirabile erudizione. Prima di lui

Treviranus (2) avea I'atto conosccrc qucllo degli Julus, e Succow (3) avea de-

seritto un nervo impari nel gambero, e I'intero sislema nel Bonibijx Pint.

(1) Sova Ada Acad. Nat. Curinn. 1828.

(2) Ecrits (liters, parte 11, pag. 4".

(3) Recherches analomiques et pliy.i. sur les cnistaces. Heidelberg, 1818.
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Cuvier (*) lo rinvenne e lo dcscrissc nci niollusilii, o Audouin '-) nella Lilta cc-

scicatoria.

Dopo rinteressanlc lavoro di Miiller, die tratto veramente degrinscUi, coni-

parvo rnniiloiiiia dclla Mcloloiil/ia di Slranss (^), il (pialc, ollrc il ncn'iis remr-

rens, dcsc'iivc aiiclie dei ganglicUi pari, da lui peio considcrati (juale appendice

at gaiiglio cciebralc.

Poco dopo Milne Kdwards (*) offerse la dcscrizionc di qucslo sislcma in molti

crostacri, c Hiandt (•'>) nc fa paiola ovc Iralta della nicloe c dclla cantaride, del-

rape, della luinaca, del ganiheio, deU'epeira e di (pialeho allro genere.

l>o stesso autore nel 1831 pubblic5 C^) ullerioii osservazioni sui neivi sto-

nialo-f^aslrici deu;rinselti, c, tra gli altri, anclie del bonibiee del inoro; c tranne

qualclie iiiesallezza clie, secondo il professore De I'ilippi, \i sarcbbe incorsa, la

totalila del sislenia vi e ben Iraeciala.

Nel 1832 si ha il lavoro di Newport sulla Sphtjnx liyustri , c. un'altra nota

di Brandl sui nervi splanenici della sanguisuga.

Burineister nel 1833, sotto il nonie di sislenia nervoso faringco, rilerisce

tutlo qnanto si conosceva in projjosilo fin alloia, estcndendosi in niinuli del-

lagli sui sislenia del grillo.

I}raiidl(7) nel 1830 rilorna suU' argoniento , descrivendo il sislema stoniato-

gaslrico nei varii ordini di croslacei c degl' insclli con precisione seniprc mag-

giore. Per cio che liguarda il sislenia stesso nel noslro insello, aggiungero che

dopo Brandt il solo professore De Filippi nc parlo (**). Opina egli non esistere

che esilissiini filamenli provenienli dal ganglio fronlale, i quali si porlano sul-

I'csofago ; e dichiara di non aver vcdulo tiaccia del nervo ricorrenlc descritlo

da Brandt, il qual nervo, a sue parere, altro non sarcbbe che un esile ramo

trachcale.

Meree lutli gli acccnnati scrilli avvantaggio non poco la cognizioiie del si-

slema nervoso splancnico del baco. Esso si puo dividere in due porzioni :
1' una

impari, I'altra pari.

(i) Meinoires diverse.i daii-t les Ann. Uu Musi-um.

(2) Annates ties Sciences Naliirelli's , toiii. IX, pag. 39-40.

(3) Cnnsideratinns rjenerales siir ianalnmie comparee des animaux articules.elc. Paris, 1828.

(V) Annules des Sciences .Yalureilcs, loiii. .XIV.

(8) Medizin. Zoohgie. Berlin, 1830-33, in 4.*

(6) Ibid. 1831.

(7) Remnrr/iies stir les nerfs stomalo-gaslriques dans les animaux inverlebres. Mcmoires de

r.\cad(Muii' Inipi'i-iiilp des Scionce.s do S. Pelorsbourg, 183fi, (onio 111.

(8) Ureve rinssunlo ili alciine ricerche unalomico-fisiniugiclie del baco da seta, comunicale

alia SocicU^ dollc Scicnzc Biologiclic di Torino nclla toniata del 13 luglio t853.
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Porzione impari del sislema nervosa splancnico. — La porzione impari con-

sta <li nil ganglio fioiUale Z^Cfig. 82), esilissimo, che non ha piu di 0"',0005

di diamoiro: giacc davanli del ganglio cciTbialc; la sua forma v triangolare

o iDinboidea. Dalla sua parte anlciioic sorge un fdamcnto raniificalo '\i, '\', ehc

si porta al palato cd alia primissinia originc deH'osofago.

Postcriormente sorge il file X, [x, ?, piu visibilc, lungo la lineamediana, il

(]ualc scorrt" dircttamcnlc verso il ganglio sopra-esofageo , lo oltrepassa e si

stende sopra la linoa mediana dello stomaco, somministrando le diramazion-

celle a , ff , <7 , c , clie penctrano nella parete del medesimo. Non mi fu date se-

guirlo molto lungi, ma i probabile che si prolunghi oltre il punto ?. In [x I'ho

spostato dalla linea sua nornialc mediana per non recar confusione nella figura.

Porzione pari del sislema nervosa splancnico. — Questa porzione consta:

1.° dei due nervi i:, ir (fig. 82), che partono dai lati del gangho frontale e

dirigendosi posteriormente, vanno ad attaccarsi al ganglio sopra-esofageo nel

suo margine supcriorc anteriore;

2.° dei due fdamcnti p p, a a, che dal margine posteriore del primo ganglio

sconendo lungo i lati dell'esofago si portano indielro e vanno a melter capo

ai primi ganglii E, E del sistema splancnico

;

3." dei due ganglii E, E, di forma ora rotondata e fusiforme, ora triangolare,

disposti come una piccola lamella di materia nervosa e collocati verticalmente

per modo da rasentare I'esofago con una delle facce. Perche se ne veda mc-

glio la forma , di fianco alia fig. 82 vedesi rappresentato a parte uno de' ganglii

qui descritti.

Dai mcdesimi partono i due nervi p p, o a gia sopra indicati, che loro ar-

rivano dal ganglio sopra-esofageo, poi due troncolini nervosi che vanno all'cso-

fago nella sua parte latcralc e inferiore, indi i rami n, n, che vanno al primo

ganglio sollo-esofageo B; da ultimo, i filamenti m, m, che uniscono i ganglii

E, E ai ganglii F, F, tondeggianti, opachi assai e facili a vedersi , da cui partono:

1 ." i nervi i, i, che vanno ai lati ed anteriormenle , e finiscono nei muscoli

vicini

;

2." i rami /(, h, che si portano alia ghiandola salivale corrispondente

;

3.° finahnente i rami g, g, variabili in numero, che tutti si portano suU'eso-

fago e si diffondono in esso.

I nervi sopradescritti che partono da questi ganglii forniscono parecchi mu-

scoli che vanno al vcntricolo e servono al moto dei visceri.

Tutto il sistema nervoso splancnico e d' una esilita veramente straordinaria,

ne sempre puo essere soddisfatta la curiosita dello studioso che desidera prenderlo

in esame.
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Ritcngo per allro che, oUrc i ganglii sopra indicati, e i principal! filampnli,

non ve ne siano altri, la cui prescnza sia coslantc cd invariabile. II numcro dfi

niamciili vai'ia, e I'uno sup|)li$ee alia inancanza dell'altro.

In quanto linalnicnte allc dinieasioni dclle diverse parti, perche 11 leltore non

sia trallo in crrore, giovcrii avverlirc die la figura 82, la quale rappresenta Tin-

tiero sistcina, e proporzionalc c prcscnta un ingrandinicnto di 24 volte.

ARTICOLO V.

Sistema circolatorio.

(Tav. VIII.)

Fortnn c rapporti del canale pulsante. — II sistema circolatorio e assai

semplice nella larva del bombice del gclso conic lo e generalmente nclle larve

di tulti gl'insetti. Da taluni si vorrebbe poire in dubbio il vero ufficio fino ad

«ra attribuilo al vaso principale che formerebbe il centre del sistema circola-

torio; e nel canale pulsante, come si dira in seguito, si vedrebbe di preferenza

un canale escretore di parlicolari ghiandole, c non gia un organo destinato a

regolare la imperfetta circolazione degl'insetli. II canale pulsante consiste in un

tube che scorre lungo la parte dorsale del corpo del baco, chiuso poslerior-

nicnte, ed aperto anlerionnonte. Le injozioni comprovano questa disposizione;

la materia injetlata per I' apertura anleriorc si spande in tutto il corpo iVammezzo

alio lacune die lasciano gli organi fra di loro.

II canale pulsante (fig. 100) inconiincia neH'undccimo anello posterior-

niente alia 9." stigma, il suo principio B 6 ampolliforme nella parte espansa

verso la divisione 12.° Da questa si prolunga anteriormente, facendosi ristretto,

fino nel capo oveha fine. In tutto il suo decorso e cilindrico, tranne che nella

parte posteriorc di ciascuii anello oflie un leggero rigonfiamento che ripete in

piccolo il primo bulbo del 1 2.° anello.

11 canale pulsante e collocate subito al di sotto della pelle, sicche il liquido

contenuto nc traspare, come traspajono i movimenti che esse cseguisce. V'ha

una certa difficolta nel metterlo a undo, cio6 nel levargli la cute che lo riveste

senza punto ferire la sua paretc dorsale.

l\on csislouo valvole neW inlerno. — A diffcrenza del canale pulsante di al-

tri insetti, quello del baco non offre tramezze, o, come diconsi, valvole in-

terne di sorta: questo punto di dcgradazionc del ccntro circolatorio e degno

di rimarco.



136 MONOGRAFIA DEI, BOMBICF DEL GELSO

Parcli del cnnale jiiilsatite. — Lc paroli del vaso pnlsanlo constano d'lina

scmplice nuMiibrana assai esile, olic al niicroscopio itiostrasi fibrosa per le

(liiplicMtiiro clu' rssa nioiiilirann fa allorclu"' non v Icsa dal sanguo, e piii ancora

per It' lil>ro imist'olnri clii' adajiiaiisi snllc ])an'li sli'sse.

II biilho t' ill rcia/.ioni' col cii'co, siil ([iialc pure s' adacjia. Ollro rapcrlura

anti'iioro sopra iiuiicala, non mi fu dato di riscoiilraiiie aicun'allia nclle

pairii die coslitiiisroiio il canale puisanic; il die mi e d' ariioiiienio onde riget-

tare ropiiiioiie di eoioro clii^ vorrebbeio (piesto lubo iin licellacolo d' una se-

croziono parlicolare, a meno che qtiesla \'\ penetrassc j)er ciidosmosi, come

avviene deila parte liqiiida del sangiie.

Mpzzi con ctii e teniito in poslo il canalc puhnntc.— II canale puisanic del

baco «' tenulo in site niediantc fibre muscolari disposlc in un modo parlico-

lare. non ollreiiilo qiieste le eosi dctlc ali muscolari cosi perfellc c rcgolari (|uali

si risconlrano in nioile allre lar\c, e (jnali fiirono con lanta maestria delineate da

!,voiiet. Le iibre muscolari esislenti simulano bcns'i la foriiia di ali , ma presenlansi

a fascelli assai rari, do' quali tutl'al piu sc ne veggono Ire o (jualtro per cia-

scuna di questc ali, che si direbbero quindi appcna sbozzatc. La dcnominazionc

di iihi viene dal modo di comportarsi dei muscoletli, che parlono dal canale

pulsante a fasci, i quali si radunano lalcralmente in un dalo punlo per ogni ancllo,

e formano una specie di triangolo, la cui base, costituiUi dai punti di partenza,

e liingo il canale stesso, cd il vcrlice, che costiluisce il punlo di riunionc dei

fasci d'ogui singola ala, trovasi ai lali in corrispondenza della divisionc degli

aiiclli. II numero delle ali e di 10, cominciando dalla di\ isiono che precede il

sccondo pajo di sligme, e tcrminando a qucUa che lien dieiro all' ultimo pajo.

Questa disposizionc, che vedesi nella figura 100, si ripelc da ainbo i lali del

canale pulsante. I punti ove concorrono i fasccUi muscolari sono equidislanii

ad ambo i lati e conispondono ad una linea che passa su per le sligme. La

prima di quest' ali e piccola assai, la seconda uu po'maggiore, Ic allre olio

hanno press' a poco I'liguale sviluppo. Le ultime Ire (8, 9, 10) sono disposlc

per modo die le basi si sovrappongono; nella 9.'^ riscontransi qualtro fascelli

muscolari (»n, Hi', m", m'").

In ogni ala i fasci muscolari , anziche contigiii, come nel Cossus Ugniperda cd

in allre larve, nel baco sono dislanii, specialmenle in corrispondenza della base

dell'ala. Riunendosi quelli d' ogn' ala alia divisionc del corrispondenle ancllo,

passano sopra i fasci di trachcc che, partite dalle sligme, si gellano sul canale

alimentarc. Tra le ali muscolari c la muscolalura della regionc dorsale non

passano die dei lobi di tessuto celhilare, e sulla G." stanno adagiati gli organi

gcnilali T, T (fig. 100) corrispondcnli a quella regionc. Tra le rare fibre che
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enlrano in oi^ni ala lisconlraiisi allii lilamciili d'uiia specials natura i- di eon-

troveisa iiitcrprclazioiic, assai piii iiuinerosi clie Ic Hbre ora iiidicalp, di colore

f^iallogiiolo , rainincali. Da taluiii fiiiono dcssi lilciuili quali paiticolari iiuiscoli

dolati di una cavila nuirinlcnio. II prol'cssoic Ijc I'ilippi fii il priiiio Ira iioi clie

narlasso di (juosti iiiuscoli cavi, coin'ci li cliiama, ir'Uu cui ca\ila il disliiilo

anatoiuico avrcbbe vediito gcnorarsi durante 1' ultimo stadio di'lla larva « dello

cellule nucleate, clic poscia nella farfalla si sviluppano niaujgiormcnle e lestano

a ijuisa di lobi adcicnli alle (ihro chc si sono rislrctte ed lianno ]icrdiila la

loro caxila. «

lo noil mi so ancora I'isolverc ad ammeltcro una tale opinione intorno agli

accennati fdamenli. L'aspetto loro nelbaco, appena dopo il quarto assopimcnto

V palosiMnrntc glandnlare, e io sono propcnso a rilcncrli quali gliiandolc, avvici-

nantliimi in cio ail' opinione del dollor Angclo Maestri, opinione per me di mollo

valorc pcrehe basata su lunghi e pregevoli studii intorno al baco, di cui s'at-

tende con molla ansieta la eompleta pubblicazione. — La ligura 101 presenla

iugrandili questi organi problcinatiei «, a, a; in essi distinguesi una parete

ed un eontenuto grannlare. Si \ede allresi la loro disposizione retieolare ed il

lerniinare di molli a fondo cieeo in modo di forman; i lobi a', a'. Frammczzo

seorrono le vcre libre nuiseolari rigalc b, h.

Seeondo il professore De Filippi, un po' d'acido nitrico diluito renderebbe

pill visibili le striature delle pareti di qucsto muscolo cavo; con questo mezzo

apparvcro infatti anche al mio occliio alcune striature lungo questi filamenii

,

ma non snflleienli per giudieare eon cerlezza della loro vera natura muscolare.

Del sdiiijiic del baco. — II sangue del baco e un liquido limpido, traspa-

rcnte, talvolta di colore giallognolo, talvolta anclic ineoloro, seeondo le variela

cui il baco apparliene. La sua densila e alia densila dell'aequa come ea quella

di (pieslo rnpiido la densila dello spirito di vino di 30 gradi di Beauine. Si ab-

biano due lubi di vetro aiti due decimetri circa, di cui I'uno sia pieno d'acqua,

I'altro di alcool : se in questo liquido si fa cadeic una goecia d'acqua, in quello

una goecia di sangue del baco, le due goccie arrivano al fondo del vaso nel

medesinio tempo.

Esaminato al microscopio, esso si prcscnta composto degli elementi del sangue

di tutti gliiisetli; cio chc sorprcnde maggiormcnte e la svariata grandezza de'suoi

globuli; mentre i globuli del sangue degli invertebrati sono tutii egualmente

voluininosi. K a])punlo quesla ineguaglianza clie dii qualche luce sulla genesi

loro. Gii eleinenli di cui si eompone il sangue del baco, ollre il li(|uido indi-

calo, sono qualtro: 1 ." globuli rotondi ; 2." globuli echinali ;
3." globuli oleosi:

4.° granuli oscillanti.

Vol. VI. 18
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i." Ginbuli rolomli.— Sono essi coipicciiioli ([iiali slVriri , (|iiiili un po' diltici

(a\(i', lig. \0i), coiitPiionli iiol loro iiiUTiio due o lie iiuclui elie pajoiio

imi)i"!j;nali lU'lla li-ssilura lil)rinosa chc componc tutio quaiilo il globulo. 1 g\o-

biili ili (|iu'sta prima spocie sono tl' un' csisleiiza aHatto eHiincra apptMia die il

saiiu;iii" sia oslrallo dal corpi) del!' iiisctio, c passano suMlo alia scconda specii;

rlu' lalvolla csislo foiilcm[)()iaiii'anK'iite alia prima, a\aiili die Ic miila/.ioiii

siansi operalc in Inlti.

'i^Globnli echiiiali.— I t'lobuli odiinali a, a (fig. 102) lianno iin aspctto lutto

loro parlicolare. per ciii si rieonoscono I'adlmonle. Prescnlansi sollo la forma di

pifcoli eoipiiiinoli ])er lo ])in rolondi ('), <li vaiia grandczza, eomposti d'una

sostauza tcnuc, semilrasparentc, analoga a fibrina debolmcnte riunita, varianli

nci margini Ibnnanti il loro contorno, c, do che e piii singolaro, coporli di Icg-

giere asprezzc. l^ssi non oll'rono un nudeo parlicolare, proprio; ma bensi nel

loro interne alcnni nuclei o grannli sferici di varia dimensione, eollocati di-

vcrsamentc nella trama llbrinosa chc forma il globulo ediinalo. Ouesli granuli

sono impeniiali ndla soslaiiza del globulo sanguigno , nel quale trovansi ine-

guabnenle eollocati; e colia diversa posizione che assumouo relalivamenle all'oc-

diio deU'osservatorc, palesano la rolazionc che fa il globulo stesso quando lo

si obbliga a muovcrsi. Gli accermati granuli sono d'una densita maggiore che

non la sostauza di cui e formalo il globulo sanguigno, rilleltono maggiormente

la luce e rimaugono inallerali anche quando la trama llbrinosa del globulo

echinato si dirada c si discioglie. AUora pcro essi poiuio eonlluire c riunirsi

parecdii insieme, coslitucndosene di due o Ire uno solo piu voluminoso. Da

(pieslo falto si potrebbe arguire chc i granuli sono eomposti d' una soslanza

cpiasi liquida, capace di saldarsi insieme, come aj)punlo si oltiene mediante

la compressione. Talvolta essi nuclei o granuli si riscontrano isolali (c'c', fig.102).

E ovvio che i globuli echinati cosi descritii hanno raggiunto il loro niassimo

grado di perfezione. AUora, seeondo il Vitladini (ed io pure piu volte osservai

(Uiesto fatto), le puute dd globuli si staecano dalla loro superlicie e cosi isolate

formano nuovi globidi che gia contengono granuli chc in breve si coprono

alia lor volla di punte, divenendo per tal modo identici al globulo generatore.

Seeondo Gueiiu-Meneville sarebbero i granuli che usceudo dal globulo in cui

stanno, s'involgerebbero d'una membrana Irasparcntc c costituirebbero il centro

ili altri globuli. Checche ne sia, il fatlo piu interessante in riguardo al baco

sano ed agl' insetli in gcncralc, si e la genesi dd globuli sanguigni procedcnti

(1) La srericita non e uii canucic assoluto dci globuli ccliiiiati. Ponno csscre auchc un poco

elittici, 0(1 avcre dei contorni unLlulati.
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ii;li imi ilaLili allii, ijciicsi clii' ikiii si vcdc o noii si puo sorprendore noijli niii-

mali vertebrali, c (lie spic^^a laspctto (liircrciitc dci ij;l()Iiuli sicssi, i quali altro

noil soiio die stadii divcrsi dolla loro \ila.

Spoglio dcllc sue piintc, il globulo adulto si ridiice airaspctlo ccllularo, r

dopo sconipaie csso pure.

'.]." Globnli nicosi. — Ollre i ijlobidi sanp;uii;iii pcliinali si voiiiioiio ncl san-

gue del baeo dei gloi)uli piii oscuri b,h (lig. 10:2), oinogeiiei nclia loro iiiassa

e nel loro conlorno, i quali, dalla lifrazione chc offrono, si chiariscono per

globidi oleosi. I loro martini sono piii iietli e spiccano sul fondo chiaro del

microseopio; soiio pi'ovvcdiili d'niia nu'iid)i'ana, e la nialeria oleosa nell'interno

ora vi e laceolta in una sola goceia, ora in due o in tie. Da (jueslo diverso

numeio dellc gocce interne dipcnde la forma dei globuli oleosi.

4.° Granuli o corpuscoli oscUlanti. — I due elemenli ora indicali non sono

i soli elie trovansi nel sangue del baeo. Ollre di essi si rinvengono dcHe esi-

lissiiue granulazioni r,r (llg. 101), ebe soij)iendono per il nio\inienlo vibralorio

browniano di cui sono dotate. La loro forma talvolta e sferica, ma piu spesso

oblunga, come di piccoli eilindrclli ehe lerminano a punte acute. Anzi io sarei

per credere clic i pretesi corpuscoli rotondi altro non siano clic i cilindrclti ve-

duti per la base. Sono essi pelhuidi, omogcnei di strnltura ed in conlinua

oscillazione, quanlunque a produrrc silTatto mo\imento non posscggano ne ci-

glia ^ibralil^ ne alcuna coda.

Nel baeo sano e vigoroso i corpuscoli vibranti sono poehi in numcro, cd io

li rilengo accidenlali. Essi costituiscono una forma regrcdiente dei tessuti, ed e

per ci6 che veggonsi crcscere e farsi abbondantissimi nci bacbi deboli per fame

o malatlia, oppiire nellc farfalle che s' avvicinano al fine delta loro vita.

Questa metamorfosi regrediente e dcvoluta ai vasi nialpighiani che anche

nel baeo sono ricchi di corpuscoli analoghi a quelU ora nolati nel sangue, cor-

puscoli che vengono espulsi insieme colic fecce. Disseccali, assumono I'aspclto

d'una polvere bianea: se (|uesta vienc umetlata, sia con acqua pura, sia con

acqua forlemenle alealina, torna, direi quasi, a rivivcre; i suoi corpuscoU, cioe,

rimellonsi a vibrare come prima.

Allorche si Irallera della farfalla vedremo come i lobuli adiposi, i tessuti di

molli visceri, i nuiscoli, il tonue, c specialmcnte la gran vescica del cieco, ne

siano ripieni. II liquido bruuo chc la farfalla emelte a piu riprose dall'ano, for-

masi in parte d'una sostanza pesantc, d'aspelto terreo, composta inlcramentc di

qucsli corpuscoli oscillanti.

Altrove indiehero come il sangue del baeo sano sia acidulo. Un' csperienza

chimica da me immaginata parmi risolvcre in qucsto senso la questione cd
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cssi'ir rollerta soluzione assai |)iii alleiulibilo die Ic prove falto colle carle

osplonitone.

Lo stato (li sauita o ili lualaltia iiel baco, iioii rlie Ic varie cpoclie tlella sua

vila, inlliiisc'ono a inoililicare <|ii('.sl() caraltcrc chiniico del sangiic. Cosi iiella

larlalla saiia e iniasi iieulro ed aiiclie alealin», nieulre nella crisalide sta in im

di mezzo Ira (jiicllo della lar\a c (lucllo della larlalla. L'aeidila del sajigiie in

rapporlo allc \arie ela della lar\a si Irova essere nuiggiore (iiianio piii (jucsla

<"• giovaiu". Secoiido il \iltadini, il coiitenulo dellc nova leconile e acido sensi-

liilnienle. L'aeidila del sangue nella larva o senipre debole, c appena appcna

<liirante la (piinla ela allera le linUire \egelabili. Anclic Giierin-Mene\ille opiiia

in cpieslo seiiso.

iNel (jiallumc e nella nialattia conoseiula volgarmente soUo il nonie di (latlinv

il sangue si inantiene acidelto; nel ncfjroiie iiiveeo si fa alcalino, ond' e clie il

baco vi va assai soggetio quando e prossinio a fdarc il bozzolo , nella quale

epoca il suo sanguc si fa nornialinente nieno acido.

ARTICOLO VL

Sisleinn secrelore.

(Tav. IV, V cX.)

Parccchi sono gli organi secrclori nel corpo del baco, organi dcslinali alia

foiiiiazione <lei licjuidi chc hanno diverso uso neH'orgauisino del ])rezioso in-

sello. Di uno di essi bo gia tenulo parola; inleudo dire delle cosi detle (jhiun-

dole salivtili, che faccndo parte dell' apparalo digercntc e servendo appunto

alia i'unzione della digeslionc, furono da me descriUe unitamcnle a quel si-

slema. 11 liqnido loro e fra qucUi cui si puo appropriatamentc attribuirc il nonie

di srcrezlnni; nel signiliealo elie gli e altribuilo dai lisiologi. Gli altri organi

secretori del corpo del baco danno origine ad umori di diversa nalura e di di-

verse ufficio. Tra i varii apparali troviamo quello destinato a seccrnerc la seta,

con cui vien costrutto il bozzolo , e i vasi malpigbiani o renali clie producono

ini li(piido (vera escrezione) destinato ad essere cspulso dal corpo del baco.

Degli oryani della seta. — Gli organi della seta sono piii che mai sviluppali

nel corpo del baco del gelso. ISessun allio iusetlo finora conosciulo lia organi

serigeni cosi perfctti c di tanta capaeila. Le salurnie, di cui ora si tenta I'intro-

dnzione in Europa, nc sono nieno provvedule, come ne ponno far fede gli organi

della Salurnia Cinthia. L'apparato del serilterio nel baco consiste in due lunglii
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tubi collocali nclla parte inferiore del corpo Ira riiitestino e il sislcnia iicrvoso.

II loro s\ilii|)|in \aria assiii sceomlo Tela dclla larva in eiii si osscrvano: j^ia

si |)oiino ris<'oiilrai(' iicllc prime epoehe dclla sua \ila; il iiiassiinu grado di svi-

luppo peril ha luogo nell'eta in ciii il baco si prcpara a lessere il hozzolo. La

t'uriiia (li quesli organ! e data dalla (igiira i'oi (1). Ai tubi della seta vamiu

MKiltissiiiK! Iraehee dalle stignio coii ciii si trnvano in rapporto, e the servono

a leuerlc in posto ed a foriiire loro la gran copia d'aria di cui iibbisognano.

Le membrane di eui conslano le loro parcli si moslrano in origine cellida-

ri; ([uesta strullura svanisce di poi a poco a poeo; da])prima nella ])arte

es|)ansa dei tubi, e dopo nella parte esile posteriore. JNcIl' esterno si furmano

dell(! piastre poligone che si I'aranno conosecre colle volute particolarita nel-

I'Appendice a questo Capo (pag. 1 GO), ovc la descrizione torna piii acconcia tral-

tanduvisi della seta, quitidi della coniposizioiie c delle propriela del fdo serico.

La porzione esile posteriore X [a v -, X' rji' v' rJ (lig. 13 "2) ehe io credo se-

cretrice della parte densa della seta, termina a I'ondo cieco k, -'. 11 serbatojo

cspanso A y e A, A' y' s,' 1', oltre a contener la materia sericea fine al momcnlo

voluto , e deslinato a laseiarsi atlraversare per endosmosi dai liqnidi piii tcnui

che dcbbono allungare la seta e compartirle la necessaria densita. Gia nelle

prime epochc della vita del baco si veggono questi organi fdiformi ed assai

meno attorcigliati.

Air estremila anleriore dei tubi della seta, ove questi si fondono in uno solo

nella traiila, esislono due ghiandolelte y, y' che Iro^ai per la prima volta ac-

cennate dal professorc De Filippi (-), e che io chiamero uppendici ghUimlolari

del seriUerio, le (piali sono destinate ad involgerc, col licpndo da esse secrete,

il filo ehe per tal modo accpiista le j)roprieta che gli son neccssarie per ab-

handonare il corpo del baco.

Dei vast renali malpiyhiani. — I vasi malpighiani (detti anche renali , od

(I) S|)accaiKlo iiii l)aco matui'o pel dorso non si vcdono clic Ic porzioni posteriori di qiicirap-

parnto die sono piu lalerali e si fatmo aiiciic superiori circoiidando la corrispondente parte del

tul)o iiileslinale. Le poizioni aritcrioii c medic invecc dcirapparalo sUiuno soUo 1" inloslino clie

bisogiia Icvare per poleile vedero. L' apparalo del scriUerio eoiisla di ciiiquc parii di^tinIe, cine:

nvaX, -' v'
|j.' X' ( lig. lo2) la porzione sccernciitc la seta;— XtyS, I'

t' ^' 1' il sci-batojo; —
A?, A'S' il eoiidotto cscrctore; — «, il coiidoUo unico che pcnclra iiella filicra c ehe risiilla

dalla I'usioiic dei due condotti cscrclori; — da ultimo, y, y' , due gliiandolettc clic vi vcrsaiio iin

loro umorc particolarc die iiivcstc il lilo prima d' useire.

La liguca 33 (Tav. IV), in eui si vede uno spaecato vcrlicale longiUidinalc del baco, mostra

•picsl'appanUo poslo solto il tubo digciente.

(i) lireve riasxunto di alcttne ricercltc aiiatomico-fisiologiclie sid baco da seta, (^omunieatn

alia Socicti Uiologica, luglio 1833.
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uriiiifiM'i), allrc volte rilcmili (']iMti<'i e liiliari, sono coslitiiili tin sci lunglii (ubL

5, 5 (lig. 31 c li'i) die iiascoiio iieU'ostii'ina parlc [Kislciiore del corpo del

baco. Kssi circoiulano con infiiiiti giri il rcllo ampollironne, lormando su di

csso una rcte t he Id nascondc.

[ii f|iiesle ciirdinoliizioni si |)orlnno iiii pooo anleriornienle, deseiivendo

delle eiii'Nc assai senlilc (lis;. 70) clie si laiiiio in semiito piii dolci (lii^. 7:2),

finelie i tnbi giuiiti nel nono anello, Ire per parte, si separano per mode chc

(bie perlato ((piincH (pialtro) si portano sullafaceia dorsale deU'iiitestino (fig. 51),

c I'aitro pajo inveee, striseiando scni])re infcrioniiente , scorre sulla siiperfieie

inferiore o ventrale delliiilestino slesso (fig. f)2).

Pdjii siiprnDri. — I vasi renab su])eriori si dislinguono in due esterni 0, 0'

(fig. 51) e dne intend Q, Q'. Gli esterni si portano fino alia G." divisionc in

M. M\ jnentre gl' interni restano indietro, oilrepassando di poeo la nieta del

6. ° anello in ^Y, VV. Cola arrivati, cnlrambi ripiegansi all' indietro, facendo ansa

verso la linea niediana, c scorrendo lungo c vicino al proprio tronco clic prima

si portava avanti. Cosi retrogradando arrivano alia line dello sloniaco nel nono

anello, ovc porlalisi all' esterno, c girando allorno al tcnuc, vanno ad occu-

pare i lali; qni si avvicinano c si rinniscono in un sol tronco R (fig. 52), r

(lig. 5G).

Pajo inferiore. — II pajo inferiore, fat to il prinio dccorso dall'indicata ori-

gine, si stcndc sulla snpcrficic inferiore dello stoniaco, e si porta lanto avanii

tpianto il pajo interno superiorc, arrivando in m, m' (fig. 52), dal qual punlo

ridiscendc esso pure, e giunto parimcnli al tenuc, si porta latcralmcnle e un po'

in alto per nnirsi per ciascun lalo in IF (fig. 52), o'ma (fig. 56) coU'allro tronco gia

prodotio dallunione dci due paja superiori. Forniatosi per tal niodo un unico va-

se, Iia origine un sol canale cbe dopo breve decorso si approfonda fra le pareli del

rctlo e si aprc nell' interno di csso. La fignra 56 presenta Tinlcstino da un lato

(destro) e moslra pure la fusionc di cpiesti vasi; e, d sono i due tubi superiori

cbe si fondono dopo breve tratto in un unico vaso, il quale riceve il tubo b

provenicnte dal disotto, c da origine all' unico tubo a chc sbocca neH'intcstino

dopo il cingolo E, F.

Moilo di decorrere dei vast renali. — Cio cbe pin sorprende nel gettare lo

sguardo sopra i vasi renali e il loro andamenlo serpentino, cbe e piu niani-

fcslo, come gia dissi, c piu forte nel principio del suo decorso, ove le ansc^ sono

\ icine ed alterne. I loro margini sono quindi costituiti di lante bnee semicircolari

(lig. 71) ch(! si alternano con quelle del lato opposto; cio si osserva jirinci-

palniente in tutlo il tratto dei vasi renali che circondano il rctto. In scguilo le

anse si spicgano e diventano seniplici ondulazioni, regolari assai, chc vanno
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pure scomparciiilo a pixo a |)oi(). Sdiio liillavia aiicora ben inarcalc pel trallo

(li ([uesli tubi die seorre suUo sloiuaco per porlarsi aiileriornieiile. E sultaiito

(lojjo {'he i vasi ronali si soiio rillessi poslerioriiu'iite chc le ondula/ioni a])pajoii()

assai dulci e rare, liiiclio il tubo si la ({uasi diritlo, e con licvi (le\ia/.i<ini \a a

lurniinare nella localila indicala. Le trachee scorrono I'la tulii ([iicsli aiidirivicni

(11^. 71) ed ajulano a tonere in poslo i nieandri che i ttil)i \i I'anno col por-

larsi alle conca\ita dclle loro curve, die tengono avvicinalc.

StriUtitra (k-tle pared del v(isi renali.— Osscrvali ad un forte ingrandimcnto

(da 700 a 750 volte) i vasi maipigiiiani si presenlano formali di due nicin-

Iiraiie: 1' una csterna ccUuiare , 1' allra interna ij;liL;nidolare a foiiicoli fic(|ucnli,

diltici, disposli quasi tutti pel lungo, in scno ai quali si sccerne il liquido die

rieinpie i tubi stessi. La meinbrana gliiandolare e assai grossa : esseiido poi

il suo spcssorc lutto unifoinie, il canale chc scorre nel mezzo, c chc in ragione

dcUo spessore delle parcli lia di neccssila un piccolo lunie in confroiito dclla

grossezza del tubo
,
prescnta le inllessioni dclla superlicie csterna del niedesinio.

La figura 72 olFre una localita in cui spesscggiano i foUicoli C, C sccretori del

li(|uido uriiioso; ove i tubi sono gia fusi, i foiiicoli sono piii rari (fig. 74). Im-

magiiiandosi una sczione longitudinale di (jucsti tul)i, e figurandone I'apparcn-

za, si lia la ligura 70, in cui si vcde lo spcssorc della parete follicolare che

costituisce una inembrana continua.

Seei'ezionc del vasi renali. — Ufiua. — 11 li([uido sccrcto dai tubi nialpi-

ghiani e oltremodo singolare: vedulo al inicroscopio iion moslrasi scniplice,

ma coinposto d'una parte lluida ti'asparenlissima , la quale tiene in sospensione

dei corpicciuoli csilissinii, di forma cilindriea, brevissimi, le cui eslremila sono

tondeggianti (fig. 73, B). I loro lati sono veramcnte parallcli, sicche qucsti cor-

picciuoli a, rt (fig. 73 A), anzidie elittici, si prcscntano cilindrici; essi sono dotati

di un forte nio\iuicnto \ibialorio, del vero inoviniento browniano; non lianno

molo di traslazione, ma solo oscillatorio quasi sopra il loro centro ; sono abbon-

danlissiuii c fanno denso il licpiido de' tubi malpigliiani, che solto il microsco-

pic vedesi cssere assai stipato neirinterno del tubo; allora appare gialliccio

anche ad occliio nudo, c col compressore lo si fa uscire concrcto, conscrvando

per poco tempo la forma del canale donde usci. Qucsto slato di dcnsita peio

varia sccondo I'cpoca della digcstione, cc; in alcuni momcnti e mcno denso,

c sotto il niicroscopio il liquido si spaiide, come appunto e rapprescntato in

fi(fig. 72).

Dilueiido le materic conlcnutc nel retto si ponno trovare ancora i corpuscoli

vibrauli dcll'iirina, i quali in un'opcra francese accrcditata furono gia descritti

e ligurati come gli spermatozoi del baco.
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K in qiicsto liquiilo dol baco da seta die Briii;nali'lli (') liovo Tacido iirico,

conlribnoiulo con cio a far ritcnerc conic uvinil'cii i \asi die lo prodiicono, c

lion liiliari , conic lino allora s'cia o|)iiialo. Per allio il pnnto nel (|iiale (|nesli

luhi si vci'sano nclliiili'sliiio do\i'\a gia Car sos|iellare die il li(|iii(lo in essi

conleiuilo fosse sollaiilo escrelorio, lie imnlo servisse, come la liile, alia di-

iieslione e alia resiiira/ioiie. I)' allroiule il loro grande svihippo aiulie nella

fail'alla die non preiule cilio di soila. c iin altro ari;oiiiento conliario alia cre-

denza die possano csscre biliari i vasi inalpiifliiani.

Del tessiito celliildrc o (idiposo. — II lessiilo cellnlare, dello coninneiiiente

lessiilo adiposo, coiisia di una niollilndine di lohi, biandii airaspello cd opa-

clii, i ipiali si frainniellono ed involgono tiitii quanti iijli orjijani. La forma di

((uesli lobi .1, B, C (lig. (>-l) e varia, ma per lo pin allnngala, ovoidale o piri-

foniie; essi coinpongonsi d una niembrana esterna c, e, e, anista ed esilissinia,

liasparente assai, la qnale cosliUiisce il sacco cntro cui slaiino le cellule o i

globnli die forniano il tessuto. Oiiesti globnli d, d, d sono rolonfli c stanno quasi

senipre aggrtippati altoriio ad un lanio Iracliealc h, b, die penetra nel lobnlo,

lamo die nella lar\a non e mollo dislinio in causa del niodo slipalo con ciii

gli stanno addossuli i globnli , cio die non accade iiell' iiisetlo jierfelto. Secondo

il professore De Filippi (-), la mcmbrana anisla sarcbbe una produzione della

mcmbrana esterna dcUe trachec, cio eh' egli avrebbc desunto piii per analogia

delle osservazioni fatle snlla Liparis dispar e snlla Sphynx nerci, che da cpianto

vide nel baco. lo non polei convincermi di qnesto fatto, ne potei vedere diia-

lanicnte la continuazionc della niembrana del lobulo adiposo passare suUa traclica

ove quesla s'immergein quello. Tuttavia mancando di niembrana esterna la tra-

chea imniersa nel lobnlo adiposo, rende probabilc I'opinione del dotto natnralisla.

La niassa di lessiilo adiposo nella larva e mollo voluminosa. Se si polessero

le\ are Inlti gli organi lasdando intatto il tessuto cellnlare o adiposo , esse prc-

senlerebbe quasi la forma intera della larva, tanio le sue parti ne sono ravvolte. Un

grosso stralo sta sollo i niuscoli cnlanei, il quale forma un inviluppo generale di

lutli gli organi piii profondi; numerose procedenze di ijuesto stralo s' iiitcrnano fino

ai visceri. Le cellule del tessuto adiposo sono diversamente riunile fra loro, secondo

ch'esso fornisee niaggiori o minori dementi alia costiluzione dc' varii organi.

G/iiiiiidola emfdijva (lig. C8).— Sotto I'esofago, in vicinanza al pnnto in cui

questa parte del tubo digerente s' inserisce sullo sloniaco, giace Irasversalinentc un

(1) Gioniale di rhiniica, 1816. Pavia. Votli anciic Mccliel's Detitsch Archiv.j II, 1810, p. 029;

c IV, 1818. p. 216.

(2) Alctine ossenazioni anatomiche e fisiologiche siiyli insetli, cc. , 1830.
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ainmasso ghiamlolarc J/, J/, J/ (fig. u "2), die come iiastro lo iilliavcrsa. Oiic-

sl'aiiiinasso di gliiandole vcdule al niicroscopio si prcsriita sollo i'as|)('U() di

follicoli oval! ai;i;riip|)ati r, c (fig. G8), lipicni di ccllide imtlcale b,b, lel-

lulc allimgalc e disjiosU! nel senso del lollicolo. La iiicinhrMiia a , a del iolli-

colo ha uno spessore considercvole. II conlcniilo ddlc (cllidc' e granuloso.

In cpiesto conglomcralo di gliiaiidole iiiclloiii) cajx) le gliiaiidolc salivali, o

ppr incglio dire, s' aj)|)r()fniida I' eslremila lerniinale dclle iiiedesiiiie (lig. 32)..

L' iillicio di qiieslc giiiandiilc mi e igiiolo: sospcllo tullavia eli'csse vcrsino

neU'csofago quakiie lliiido parlicolare. Un fallo sorpreiidenle, segnalato per la

prima volla dal pnilVssore l)e Fiiip])i, e die le medesime diiraiio, dopo esscrsi

modilleate, aiidie iieli'iiisello ])erfello.

Agli orgaiii secretori fin qui acceniiati devesi aggiungcrnc alcuiii altri die tro-

vansi in prossimila dell'atiio delle sligme e delle piii copiose diramazioni Iradieali,

coiisistenli in vescieoline niiite fra loro e in reiazioiic eoUe parti sollociilanee del

baco. Faccio cpii menzione di quesli orgaiii perdie io ii rilengo di iialiira gliian-

dolarc, non gia speltanti al sislcma respiratorio. Sdiroeder van derlvolk, Sprcn-

gel ed altri indiiierehbero a consideiarli come polmoni, conlluendo in cssi molte

Iracbee. De Fili|)pi (1833) opina pure cb'essi siano di nalura gbiandolarc.

ARTICOLO VII.
"^

Sisteinn miiscohire.

(Tav. VIII.)

II sistema muscolarc 6 nel baco da seta, come negli altri insetli , incaricato

Ac' moximcriti: in Ini dniupie (|uogli element! anatomiei, elie in tiitia la serie

(icgli aniinali sono depositarii della i'orza molrice; in lui quella disposizione

che agevola rapplicazione della forza. II sistema muscolarc della nostra larva

6 per la massima parte coUocato sollo la cute, alia cui superficie interna i nu-

merosi muscolelti, di cui consta, s'attaccano come ad altrettanti punli d'a|)pog-

gio, operando le loro contrazioni. Per ([uesta sua posizione il sistema nuiseolare

degl' insetti differisce da (picllo de' vertebrali, nei quali lo si vedc a ridosso

dcUo scheletro, i cui pezzi rigidi sostienc c move come agendo sn bracei di leva.

II sistema de' mnscoli si presenta sotlo 1' aspetto d' altrettanti fasci so\ rap-

posli c stesi in varii piani, fra la cute e gli organi intcrni della nulrizione e

delle secrezioni.

Lc fibre muscolari sottociitanee, die costituiscono la principal parte del si-

stema molorc, non sono le sole cbe si trovano nel corpo del baco : c gia ebbi

VoL VL 19
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oi-easiono tli nominarnc parecchic ora stcsc come filamcnli , oia dilalate iii istrali

(' !;iac('iili iicllc parcti dc^li orsiaiii cavi, a' ciii movinicnli jirc-siodono. La pre-

soii/.a tli ([uosl'iiltima scric tli iimscdli fa si clif anclK' ncl liaco il sislcina iiiolore

possa dividcrsi in iiiu'llo sDiii^cltii alia \oli)iila (soUo-cutaiico), iion clic in

«]iU'llo die vi si sollrae (visceraic), il t[iialf ap|)artii'iu> au;li t)ri;aiii dclla vita

vi'iii'laliva. Di qiipsti ultiiTii niuscoli itt tpii iion tt-no parola : solo aggiimgcn")

I'lie (lisliiiiiiioMsi tiai vcri nuiscoli niolori noii solo per le localila da essi ot;-

cupate, lua aiicora per una minor copia tli strialure trasversali.

[/a|ipavalo locnnioltu't', conn- si t; dt'tlo , atleriscc inli'maincnic alia cute, fa-

ci'ntlo c'osi niiiovorc in parecdiit! direzioni i varii anelli di cui si compone il

corpo tloUa larva, c pont'trantlo anche nel capo c nelle zampc onde compartirt-

il movinicnto alle loro parli.

Spaccando nn baco c sttMidondolo. dopo avcrnc levali i visccri e gli organi

si'crclori, si appalcsa in tnlta la sua ricclit!zza I'apparato inuscolare; allora

lo si vcde risultart- tla tanli fascclli pii'i o meno lunglii , a niargini paralleli

,

precisamente conic vcri nastrini carnt'i, riuniti fra loro in vario nuniero. Oue-

sli fasrclli scorroiio per la massinia parte nel senso del corpo dcH'aniinale tla

anello ad anello, o da divisionc a divisione; alcuni scorrono oblitpii, allri in

senso Irasversale, come si vedra in seguilo.

I nastrini primilivi si rinniscono in vario numero (3-8-10) e costitniscono

un nmscolo coniplesso (lig. lOu), cgualmcnte nastriformc, in cni Intli i nastrini

speciali a,b...e, f lianno le attaecatnre sulla medesinia linoa, c tpiiiuli anclic nn

egual modo d'azionc; talvolta i nastrini primitivi sono raggiali e vanno allon-

tanandosi ncH'attaccarsi al punlo d'appoggio, come farcbbero le aste d' nn ven-

taglio. (lettantlo lo sgnardo sulle fignre lOG, 107, 108 si eomprende faeilmente

tltiesta distribuzione.

I nastrini primilisi elic compongono i nastri niuscolari composti hanno

ipiasi sempre la stessa largbezza die oscilla fra 0'""',4 e 0"°',5
, e non ingros-

sano mai nel loro decorso: esaminatc al microscopio qucste fibre muscolari

inoslransi striate, nel senso dclla loro Innghezza c nel senso trasversale, da

striaturc oscurette , line, ondeggianli (fig. 109). 1 museoli sono assai ricchi tli

Irachee A, A; di trachec cbc vi decorrono sopra in un modo parlicolare, sud-

dividentlosi cioe assai, scorrendo serpentine, c percorrendo niolte cnrve, spc-

cialniente nelle sndtlivisioni.

Operata la sezione di quest! nastrini non mi apparvert) oceiipali ncl loro

inlenii) tla alcinia cavila. Smagliali i nastrini primili\i, moslransi le fibre pri-

mitive tlel lessnto vero mnscolare, rnsilormi, colle loro cslreniita lunticggianli.

La tinta di quesli museoli 6 d' un bianco Icggemienlc giallognolo; rdettricitii
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li fa IciUaniPnle contrari-c. II loro lumicii) (• \eiaiiiciitt' prodicioso; liilla\ia a

iioi paic (lie (l('l)basi per muscolo riteiicic 1' iiisiciiic di jtari'cilii nasliini' j)ri-

initivi, I' noil j;ia i naslriiii istfssi prcsi a parlc, come si lro\a in L\oin't,

il quale fecc salire il nuineio del niuscoli iit-lla lur\a del Cossus Liijui/wnld a

40G1 ; numiTo die ncl baco sarebbe assai superato se si volesse speeiahneiilc

leiipr coiUo dci I'asci primilivi.

Parceclii soiio i;li sli'ali in ciii staiino disposli i miiscoli soltocutanci, che liil-

lavia si |)ossoiio ridurre a tie priiitipali , tui appuiito conispondoiio leligure IOC,

107, 108 lappreseiitaiiti i iimscoli del tre slrali principali in un bruco spaccato

pel doi'so. Avrei poluto rappicsenlarli egualmente in un baco spaccato andic

per r addoine , come fece appunto Lyonct ('); ma ollic cbe sarcblicrsi iiiulil-

niente molliplicalc Ic ii2;iirc, qucslc avrebbero dimoslralo poco di nuo^o, salvo

die la linea mediana in tre di esse sarcbbcsi \ eduta corrispondere alle lalerali

delle allrc, e viceversa , come appunto apparc ncl lavoro dcirilluslrc Olandese.

Ciopromesso, verro dunqucdcscrivcndoil sislcma muscolarediviso in tie strati.

piaiii, ili ciii il siijioriore (nelia figura, ma il piii iiitenio ncl baco intallo) sarii

sempre contraddislinto con letlere majuscolc, il medio con leltere minuscole,

cd il profondo (che in realla e il piii vicino alia cute) con lettcie greche.

Di mano in mano che si passa dal piano supcriore al piii profondo, vedesi

diiniiiuiie la conliniiita dcllo strato , ed esservi un nnmero di iiuiscoli forsc

inaggiore, ma ineno csteso e meno uniforniemeiUe disposlo. 11 piano superiorc

e incaricato dell' allungamenlo ed accorciamcnlo del baco, c le sue fibre sono

tutte longitudinali; il medio prcsiedc ai movimenti obliqui e di toisione, c le

sue fibre sono leggcrmente inclinate; il terzo finalmente, il quale occupa minor

superficie, presiede ai restringimenti d'ogni anello, ai moti dclle zanipe, ed i suoi

fasci sono forlemcntc obliqui , e piu ancora Irasvcrsali o raggiati atlorno alia

base delle zanipe. Le ruglie longitudinali che si veggono ai lati del bruco sono

principalinente prodotte da questi fasci trasversi. Essendo meno csteso queslo

sistema, lascia alio scoperto molte arec cutanee per l' attaccatura dei muscoli

del piano medio e superiore. Le attaceature dei muscoli aU'esterno del baco sono

falle ])alesi da |)iccole linee o solchi da cui e segnata la cute, che corrispon-

dono appunto alle attaceature stesse.

Prima di descrivere i piani mnscolari del sistema motore dcvo rinnovare

ravvertenza die nel corpo del baco saranno sempre piii viciiii alia cute i mu-

scoli die descriveri) come piii profondi (tali essendo nelle figure), e da quella

sempre piii discosli i muscoli die saranno descritti come superioii.

(1) Opera cilala, Tav. VI c VII.
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MiiscoU del primo stralo, n rrlli.— II iniino slrtilo, il |iiu |ii(if(in(lo iicl corno

tli'l l);ic(> c il pii'i fontiiuio, si foiii|i()iic dci iniiscoli rclli, die \ tiniio \wi \n iiias-

sima i)arle ila una divisioiic allallra allaccaiulosi al inariiinc liljcro v\w la all'in-

clontro la ripipgatma cutanea ad oijiii audio ; cssi prodouiiuauo al dorso. Tuiti

u;li aiiflli possogijouo lal sciic di naslii niarcali A, B (fig.'lO(i), ])iu o uicuo

niodilicali, per uiodo clu' uuMilic in (|uasi lulli gli anclli ri^uali \i sono due niu-

st'dli distinli, ucll'll." si londoiio , c lud 1:2." iiaiuio I'l'sliruia atlaccaluia i'usa

in un puulo solo. In niolli aniHi pcro A, B sono poco distinti e pajono un nui-

scolo solo, die si cslenda lungo tutto lo spazio die scovrc dal ranio tradiealc

iulersligniatico lino al canale dorsale (niarginc (hdla figura). Da (juaulo si e

dolto cousi'gne die lullo il dorso appare iuleiiKuiK'iile tappezzalo da (juesto

primo strato di niuscoli rclli.

Nel 1." anello i niuscoli A,B, die Iianno postcriormente ndla S.'' divi-

sione una larga iiiserzioiie, ndla 1.* invecc si reslringouo con una piccola at-

laccatnra, prcs<'nlando una forma Iriangolare, coniuue alia inassiuia parte dei

niuscoli del primo anello , stante la sproporzione die esisle in Inngliezza Ira il

suo inargine anteriore (I.'' di\isione) ed il posteiiore (2." di\isione).

Oucsti niuscoli .1 e B nppajono divisi dal 2." al 10.° anello, dopo il (juale

si rondono in uno solo, come vedcsi ndl'll." c nol 12.°, ove le lellere Ae B
sono sovrapposte alio stesso muscolo, alio scopo d' indicare die csso risulta dalla

fusione dei prinii due, e die ad entramhi eorrispoude/1, ^. INella parte posleriore

del 12." audio, e ancora rapprcsentato da un piccolo nuiscolello Iriangolare 0,

accanto a cui 0' ripete la stessa disposizione piu verso la linca mcdiaua.

I muscoletti c 0' lianno divcrso ulTicio, in quanto die postcriormente s'al-

laccano airintcstino, del pari die 0- piu verso la linea mediana , il quale e

come la eonlinuazionc di C, D, E. Siccome in quest'estrema porzione del corpo

la cute lion avea bisogno di particolari contrazioni, cosi i niuscoli si versano

ncirinleslino e concorrono a tenernc salda rcstrcma sua parte posleriore.

Lnngo i lati della linea ventrale, internamenle al raino interstigniatico si vede

un'analoga seric di niuscoli C,D, die sono cssi pure, ndla pUiralilu degli

aiidli, quasi il risultalo di due fasei comjiosti niuscolari conligui 1' uno al-

rallro; nel primo anello C, D e unico e Iriangolare, come unico diviene

negli anelli 10.°, 11.° c 12.°, nei qiiali va facendosi semprc piu csile e breve.

Iiicominciando dal 4.° anello , in prossimila alia linea ventrale mediana vedcsi

il muscolello E, pure nastriforme, composto di tre o qualtro fasci, il cpiale scone

longiludinalinente da una divisione all'altra. Le attaccature di qiiesto nuisco-

lelto oll'iono la singolarila die (pianto piu si osservano ne' muscoletti posterio-

ri, vanno scostandosi dalla divisione per attaccai'si maggiormenlc alia parte
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incdiana dcgli anelli. E nell' 1 1
." iiiiello si la piu bicve, c piii breve aneora iiclla

parte antcriore del 12.° (*).

I imisi'oli di (pieslo [jrimo strato sono in luinKMo di 110.

Miisrnii (Ic/lo sinilo medio oil iihliijid. — A tjiiuslo stralo siiocode il sccoiido

medio, clie dalla direzione gencrale clie preseutano i siioi iiiiisculi, piio essere

dftlo doi niuscoli oblifiiii. Esso non si coiupone d'liiio stralo solo, iiia si puo

suddividoro in dnc die cliianiero piani , stante die alcuni de' siioi niuscoli pas-

sano solto Nitcnilcvolnienle colle loro altatcalure; nudgiado cio sono dessi I'a-

cilmenle visiliili appena Icvalo il piinio slrato.

I niuseoli dcllo stralo medio, rappivsentali ncUa figura 107 dalle lellerc

minnseole, si trovano essere in nn ninnero niaggiorc die neirantecedenle.

Levalo appena il piiino slrato risconliansi i niuscoli « e 6, la ciii posizione ge-

nerate vedesi dal 4.° all' 11.° anello indusivaniente; a e il j)iu liingo dei due

e scorre dai lali verso la liiiea niediana, considerato Tanimale \ i\ eiile, dalla linea

delle stignie all' inferioie del venire; esso trae origine dalla divisione degli

anelli, e portatosi posteriormente, oltrepassa la I.'' di\isione die inconlra per

inserirsi al terzo anleriore dell' anello susseguenle. In questo decorso i siioi

fasei si rav\ icinano , essendo 1' allaccaUira posleriore piii slietta clie I'anleriore.

Osservato un baco vivenlc solto laddonie, vedonsi le altaeealure di quesli niu-

scoli nella parte niediana degli anelli. AH' interno del niuscolo a sta il muscolo

b, egualniente obliquo, piu piccolo, il quale avuta una origine conligua a quella

del muscolo aniecedente, se ne allonlana piT atlaccarsi iniianzi di giungere alia

1.' divisione; coiratlaccatura posteriore esso si a\\icina assai piii alia linea

mediana die non il congcnere a. Oucsti due niuscoli pero nel 10.° ed 11.° anello

si foiidono iiisiemc, come lo indieano le leltere a, b sovrapposle alio stesso

muscolo ; nell' iillinio anello non risconlrasi un vero rappresentanle di (juesti

niuscoli leggcrnienle ob]i([ui , (piaiido non ne sia nno o, cbe e gia Irasversale

e passa per le altaeealure e le parti funzionanti dei niuscoli dcllo stralo pii'i

superliciale , die ci resla a descrivere.

AU'esterno del ranio inlcrstignialico, gia in corrisjjondcnza del dorso del-

ranimale, solto direltamenle ai nuiscoli A p B (fig. lOG) slanno i niuscoli c

c </ (lig. 107), di cui i prinii c, assai piii lunglii e disposli aventaglio,

(t) iWI sccoiido c tci'zo audio csistono siilla lijica vcnlialc lUic nuiscoli /'. G (2.° anello). f", C
(S.'ancllo) (llj;. lOOo 107) Iiinj^hi, csili, coinposll di tre o (luatlro fasei |iiiinili\i die vaiino dall.T

secoiida alia loiv.a e dalla Iciza alia iniarla divisioiic. Oucsli iniiscnll, siiii;(ilai'i per la lorn aUac-

ralura e per la loro posizione, lo sono piu aneora pcrelie jiassano ineroeiandosi Iramniezzo ai cor-

doni ncr\osi iiilcrganglinri della rcgionc corrispomlcntc. Osscrvali al niicroscopio non v raro tro-

vare Inngo qucsli muscoli dei rigonliamcnli, come vedonsi rapprcscnlali nella figura 103.
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haniii) la loio atlaccaliira posleiiorc, ampia; nicntrc rantcriore raccolla in pic-

colo \ ohimc jiMSsa sollo ai miiscoli w «'lu' iicl baco, in iino coi niiiscoli •/., fanno

iin ullicio liilto particolaiv. (Jni-sli niiiscoli c sono Irggi'iinenle oblicjui c in-

clinali antfriornienle vorso la linoa lonsJiiUuiinalc ciic ])assa per le sligmc; i nui-

scoli (/ sono piii olilicpii , lianno la stcssa diie/iono, cd i loio niargini , conipo-

sti (ii (|iiallro o rinciuc fascetii, sono parailrli.

I rappoi'ti ili c, </ ni'l Ii." c nol 'i." anello dill'i'iiscono un pooo, o nc! 1."

si rondoiio insieme (^pcr il chr le (itic leltore slaniio scrilte sopra un nuiscolo

solo) in mi niuscoloUo clie terinina acnto assai suUa 1." divisione.

Analofilio nioditicazioni in quosti piimi tic anolli scori;onsi negli cqiiivalonli

tloi inuscoli a, h. INel ;t.° anello a v quasi longitiidinalc del pari clic b, il quale

posleriornicnle passa sotto al nuiscolo G del piinio siralo, clic, come gia si

disse, si deciissa col coinpagno siilla liiiea niediana venlrale. Nel 2." anello, «

e piu esile ed 6 leggennenle obliquo, e b rilorna obli(juo soUo al nuiscolo G
del eonispondente anello.

Nel prinio anello poi a, b, Iriangolari di forma, si fondono insieme per at-

laecarsi al piccolo niargine della I.'' divisione.

Sollo (jneslo piano era descritto iie esistc un altio, niaggionucnte interrotto,

die si liferisce pure al secondo stralo per I'analogia di direzione. Questo piano

e essenzialmente formato dai muscoli [eg, di cui i inuscoli f scorrono sollo

o Q b, inenlre i (j si nascondono sollo i inuscoli c con una inclinazione inag-

giore iiiinore, come si puo vedere confronlando lo stesso muscolo nel 10."

anello, nell'S.", nel 7.°, ec.

II muscolo g vedesi anchc nel 2." o 3." anello sottopassare al c, menlre nel

primo, fallosi mollo obliquo (/;), si altacca alia jiarle inferiore deU'orlo del

capo. INel 2." e 3." anello inerita d'essere ricoidalo anclie il muscolo ni, ana-

logo di posizione e di azione a g.

Alia porzione superiore dello strato medio spettano anche i muscoli
f,

che scor-

lono verso la linea mediana sotto i muscoli a e b secondo la varia posizione di

ijuesli. Gli accennali muscoli, salve poclie differenze di obliquita e di mole, si

Irovano nel 3." anello c successivi fino all'M." inclusivo. INel 2." e 3." anello

debbesi ancoia annoveraie il muscolo s, e nel 2.° anche il muscolo i« che passa

sotto il d, cui eguaglia quasi in lunghezza.

Nel 12.° anello i muscoli A, /, /, in sono disposli a raggi al di sotto del

piano A, B, e servono a contrarre assai la parte posteriore del corpo del baco.

Mjulando la defecazione.

li questo il luogo di tener parola di due imporlanti muscoletii che si veggono

giii appena aperlo il baco, ma che avendo le loro atlaccaturc al di sollo del
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priiuo piano, dmono, per ragione d' unirorinita, essere qui licordati: inlcndo dire

i muscolctti trasversi w e x (fig. lOG e 107), i quali per la loro direzionc si

appali'saiio appailriicre al lerzo piano di ctii si da piii solto la deserizione.

(jucsli due niiisenleUi ciii e singolare iitlicio ii tcncic in posto i rami iiiler-

sligniatiei, lianno»posiziiini ed altaccaturc diverse. 11 niuscolo x compare alia

"J.' divisione, |)artendo dalla tpialc si porta in avanti ed all'eslerno nella fii;ina

(ilairindielro e dal basso in avanii ed in alto ncl baeo \ivente), lenendo saldo

il Ironeo inleislii^malieo in molla distanza dalla piima stigma.

Alia ;{." divisione esisle il mnseolello /., ma non passa sopra al vero troneo

inlersligmalico , bensi ad una sua dirainazionc elie in (juella localilii si sj)ieea

dal ramo prineipale ; lo slesso aecade alia 4." divisione.

Alia ii.^ di\ isione x allraversa a giiisa di ponte sul ramo inlersligniatico e

si nascondc sollo i nniseoli B e C (fig. 106), dope di elie volgesi alle sue

attaeealnre eutanee, slando oblicpio snlla Iraeliea ollrepassata, e coprcndo

colla sua attaccatura posteriore il prineipio antcriorc del nuiscolo c (fig. 107).

Tra il nuiscolo x steso tra il 4." ed il 3." anello c la sligma di quest' ultimo

anello sta il muscolo w piu Irasversale, piii esile e piu lungo del compagno x,

tenendo in sito esso pure c il ramo inlersligmatieo ed il nuiscolo c. Cio che

aecade nella 3.'^ divisione dell' anello 5.", si ripelc suUa 6.', 7.^ 8.* c 9.' di-

visione, e negli anelli C", 7.°, 8." e 9." II nuiscolo w ha semprc la sua attac-

catura csterna oltre il nuiscolo e chc gli sta sotto, c 1' interna sotio il mu-

scolo a.

Nella di\ isione 10.* esiste solo il muscolo x piii inclinato, mancando nel

corrispondenle anello il muscoletto to, mancanza che si riscontra pure nell' anel-

lo 11.", dove aucora si rinvienc il muscolo x.

Ncl [i." anello si ha il largo muscolo v, che posa sopra la zampa luembra-

nosa |)osteriore, c vela i muscoli che I'auno movere questa zampa.

Dair insieme di quesli due piani muscolari del secondo strato si comprende che

i muscoli di essi sono obliqui, che sono ineno continui di qucUi dello slralo su-

periore gia descritto , c chc i mo\imenli generali da essi prodotti cssendo di

natiira di far rotare il eor|)o del baeo obli(iuamente , ad essi saranno dovuli i

moti trasvcrsali che fa il corpo del baeo.

i muscoli di (piesti due piani sono in numero di 1C8.

3.° Muscoli del lerzo slralo o Irnsvcrsi. — 11 terzo slralo e (piello dei niu-

sco\i trasversi , che sono aderenii maggiormente alia cute; soiio in nuiuero

maggiore degli altri, tulli piu bievi, avendo le loro allaecalure tiitlo alliii-

terno di quelle dei muscoli piii luuglii ilegli altri strati die loro si sovrappon-

goiio. I muscoli di (|ucsto strato, che si dirigouo per la massima parte nel seiiso



152 MO.NOGRAFI.V DEL BOMBICE DEL GELSO

Irasvcrsalc ilcl coriio del Itaco , si siuldiviiloiio in iiiiiscoli foiiuiiii a liilli gli

aiielli , salvo jiici'nlc inodiUcaziimi, cil in nmscdii rlu' sciNoiio a! iiHixiincnlo dclK;

zanijie, i (juali si lr(i\aiu> shId iioi priiiii Ire aiiclli per le zampe vore, e

lu'l G.", 7.", 8.", 9.° 1:2." per K> nuMiibraiiose.

i." Muscoli coimuii.— Tra qiiesli piimoiii;iano i muscolotii a o |3(rig.l08),

(•lie Irovaiisi in (piasi tiitii gli anclii, vi\ iianno un'azioiio analoi;a.

II innsccdi'tlo a riscontiasi nclia parte anleiiore d'oiijni anello, scorrc vcra-

nieiite trasNcrsale, e coUocato nella liiica dellc sligme, laKolia leu;gcrmontc piu

ill dentro di esse, c sta in pvossiniila della divisione coiraiiello aniecedenle; e

l)rcve pinllosto larp;o, j)i)ssedendo pareeelii I'asci. Oueslo iiuiseolelto e lappre-

seiilato dalla parle posleriore dei;li anelli del nmseolo [5 die ha la slcssa fonna,

la slcssa direzionc, ma trovasi collocalo dietro la stigma. IScl 1." e ncl i." anello

il mnseolelto a vedesi in un sito nn poco anormale; uel 3." comineia ad as-

sumere la sua posizione e la sua forma pin gcucralc, c laic si presenla nel 4."

( successivi lino all'l 1." anello, esislcndo ancora nel susseguente, ma piu pic-

colo e obliqno. Lo stesso dicasi di p clie comineia a mostrarsi appariscente nel

;i." anello, conlinnando poi manifesto e regolare dal 4.° al 10." anello; nell'll."

appare slihralo ne' suoi i'asci (lutli contraddistinti dalla slcssa Icltcra), si

fa obli(pu) c s'avvicina mollissimo alle ullimc divisioni. Quesli muscoli avvi-

cinando i loro j)nnti d'attaccatura nclla loro conlrazionc, producono una piega

suUa cute clie sta serrata Ira (piesle atlaccalurc, c sono causa di quclla linea

rilevala, ondulala, chc gia si o dctto trovarsi ai lali del corpo del baco. Dopo

i muscolctli a, p abbiamo quclli che partono dalla divisione attaccandosi allc

ripiegalurc inlerancllari , e spingcndosi da ognuna di esse neU'anello clie le

jM-ecede: tali sono i muscoli t c X, i' e a', gli uiii collocali aU'estcrno della

linea lalerale (la linea che passa per tulle le sligme), e gli altri airinlcrno (cioe

verso la linea mediana inferiorc A, B del corpo del baco). La loro direzionc

e obliqua ; sono brcvi c coUe loro altaceaturc verso il ccniro dcgli anelli sfumale.

Sono ajqiariscenti nell'll." anello; mancanti nel 12.°; nel loro niassimo svi-

liip|)() nel 3.", G.° c 7.°; il niuscolo i' nianca anche nel 1." anello.

Incominciando dal 4." anello infino al 10.", a ridosso della linea mediana

vent rale il, fi, sta il museolo - obliqno dairindielro all'avanli, daU'estcrno ai-

rinlcrno, e che ha analoga azione di i, essendo pcro di questo piu svilup-

pato; nianca nci primi Ire anclii c nel duodecimo; e appena abbozzato nell' 11."

Nella parle interna della linea lalerale Irovasi il museolo a che inconiincia

ne '»." anello c si trova rapjiresenlalo lino nel iO.°; csso ha analoga azione

(lei muscoli a e j3, c genera, nel baco immaginalo sano e in nioviinento, una ruga

inferiore a quclla prodolla dai nmscolclli a e p gia dcscritti pei primi, cagionc
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ilell'olili(iiiila c (Icll'iiilcrni/.ioiie di cssu in (ifiiii aiicllo; cr si fa ()lili(|iio assai nel-

r 1
1." aiu'lio, (liiiiiinu'iido d' iinportanza. INclla parte anleiioic c doisale deH'aiicI-

lo 4." c siiccessi\i lino al 9." si Iia il nmsrolo o, die ceitarncnic lia azionc sid

ranalt! dorsalc, niovondo le cinle nel silo ove scoitc il caiiale.

It iniiseolo Q nel 10.° e ncH'll." anollo e in relazione col muscolelto p, il

(|ii;d(' negli anelli ove osislono le zanipc mcmbranosc (vi-ix) si melte in rap-

porlo eon (piesle |i;Hli, e pare di\enire orijano niotoi'e di esse.

Nella parle anleriore interna dei prinii tre anelli trovansi i nuiseoietti a',

elie non lianno i eorrispondenti neij;li alfri anelli; come pnre dalla parte an-

teriore del 1." anello (divisione 1.") partono tulli quanli i ninscoli chc dal

corpo penetrano nel capo, e iissano queslo sn (|iiello. I\ei piinii Ire anelli tro-

vianio i ninscoli v' c ^! die rajipresentano in ccrto cpial niodo allri inuseoletti

die trovansi colles^ati coUe zainpc membranosc , so non die i loro niovimenti

qui prendono nn'iniportanza niinoic.

2." Mit'icitli motori dcllc zatnpe. — A. Zanipr moiibninnxp. — Conic si

piio facilnientc arguire, qnesli ninscoli debboiio altoiiiiare raj)erlnra die si

trova ncirinlcrno dcgli anelli per la quale si entra nella cavila della zanipa

incdesiina.

I ninscoli die , niesso a undo il terzo siralo niuscolare
,
ponno osservarsi

come apparleneiili alle zanipe, sono qnelli die lunino orii;ine coniro la ente del-

i' anello slesso, e die si porlano verso la base della zamjia concorrendo a niiio-

vere il primo articolo di essi nel corpo. Oncsti muscoletti nelle zampe membra-

nosc sono raggiali atlorno di esse , c nella figura sono contraddistinii dalle

Ictterc T, p, £, V, (JL, <\i. 11 mnseolo x dalla di\isione antciiore si porta indietro,

c s'attacca al inargine antcrioie dcll'elissi da cui si stacca la zampa; o, e, v,

vcngono dopo e si inseriscono al margiiic eslerno I'lino dopo I'altro; p breve

assai; s pin Uingo; v pin Inngo ancora, sc vogliasi ad csso aggiungere il pezzo

niuscolare [x die forma la sna continuazione, sebbene tra v c p. vi sia un puiito

in cui il muscolo, avvicinali i suoi fasci, si salda coniro la cute. Sc di quesla

inscizione si volesse tener niollo conto, allora v e a sarcbbero due muscoli: v

aiialogo a p sopra indicalo, c fjL analogo, per posizioiie, direzionc cd azionc,

ad a e p gia descritti. Posteriormentc le zainpe niembranose sono niosse dal

muscolelto <\i conlrario in azionc a x.

Meirinterno delle zampe niembranose enlia il ninscoletto o, esile e hingo, die

coprirebbc i se si fosse lascialo in poslo colle sue atlaccatnre, percio lo si vcdc

separato, sollevato c tirato in dispartc. Oucslo muscolello penetra in Uitlc Ic

zampe , ed altaccasi in quella linca che dissi atlraversarc il disco Icrminale dclle

medcsime; linea die per tal mode e tirata in denlio, per cui il disco slesso

Vol. VI. 20
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e come tliviso in duo nu'la die si coinbaciano cjuando lia liiogo I'arrotra-

meiito.

La zaiuna lucinhraiiosa del li." aiielio lia analogo coiii^egiio , solo elie pre-

(loinina il imiseolo aiileriore, e elie v ijl e poslerioic lalerale.

B. Zantpc vcre.— I-e zaiiipe dei [niiiii tie aiielli, (piaiidd Iiaiino una propria

confoiniazione , lianiio del pari una niuseolalura speeiaie. TroNianio eij;ualinenle

il nuiseolo v a nella slessa posizioue c colla stessa strullura. Conispondenle al

nuiscolo 'j/ delle zanipe niembranose Irovianio due muscoli <\i e
'Y,

di eni Tuno

pidviene dalla linea niediana inferiore.

Oueste zanii)e ix-i loro niovimenli di ostcnsione e di eonlrazione possedono

dei niuseoli parlieolari. In ciascuna zampa vi sono tante scric di muscoli {|uauli

soiio i pezzi cornoi di cui consta, per modo die ogni pczzo rimanc suU'allro

ailieolato; aleuni inuseoli poi sono unili aH'aslicina dura die si allacea alia

liase deirniuino in eorrispoiidenza del luogo ove csso ollVe la coneavilii; per

eni i inuseoli die s'altaccano sopra talc appcndicc fanno picgarc 1' iincino ; sono

(|uiiidi llessori e piedoniiuano grandemcntc.

I inuseoli di tpieslo leizo strato sono in numero di 1208.

II capo sla aderenle al corpo per mezzo piineipalmenle dei muscoli, die

sono egualmciitc riparliti in tre piani. II piano piii pcrifcrico oltrepassa 1' aper-

tura postcriorc del cranio c si inserisce nella parte posteriorc dei parictali; piii

inlernamenle gli succedc il secondo strato, e poi il lerzo, per modo die lutlo il

capo c totalmente ripieno di cssi muscoli, 1' cstiemita dei quali s' allacea ai

riaizi che oilrono internaiiienle i pezzi cornei coslituenli la scatola cranica.

Tahini di essi trovano del pari gli spigoli sporgenti c le esili spine dellc parli

duie della illiera, c vi si allaecano per produrrc i mollepliei c dilieatissimi mo-

vinienti di cui c capacc quest' organo.

Oueslo e brevemenle I'apparato muscolarc del baco da seta, analogo a qucllo

delle altre larve di lepidotteri, meno poclie diirereiize.

II sisteina muscolare e lia quelli die oirrono Ic minori niodilicazioni da indi-

viduo ad individuo. Riassumendo, noi troviamo nel baco:

ncl 1
.° strato circa \ 1 muscoli

2." " " iC8

3." » " 208 »

In tolalila circa o4G muscoli, csdusi quelli del capo. Onesta cifra si ollicne

coiitando solamente i fasci muscolari composli; che se si volesse lencr coiilo

dai fasci priinitisi, de' (piali talvolla da 8 a 10 enncoirono a iormare un nui-

scolo composto, si avrebbc pel baco la sorprcndenlc cifra di circa 4368 muscoli.
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ARTICOI.O Vlll.

Sislema (jeneralore.

(Tav. 1\.)

Gli orgaiii ri|)ro(liiltori furono a luni;o ii^noti ni'll(! lar\e dcgrinsotti. Flnclii'

il inicroscojiio iioii comlusse it noslro sguaiclo fin noH' iiUinia striiUura delle

|>arli, noil si sospcllo iiiai clio i dui' piccolissinii coipicciuoli cht- osistono ncila

l!ir\a in coirisjjondi'n/.a dcildtkno anclio fd a ridosso dui niuscoli chc ti'nsiono

saldo il canale dorsale , fossero 1' ajjbozzo dcgli oigani gcnitali. Dai naluraiisti

craiio stali indicali solto varie denoniiiiazioni, c specialmenlc sotlo quella di

corpi ronifoiniiC). Hcrold fii il prinio (1815) chc fcrniasso ratlenzionc sopra

(picsli organi nclla larva dulla Paijilio brassico!, ch'csso picsc a lipo de'propiii

stiidii.

Orfjani <inut<tlt quaii apparkcono nel baco appenanalo.— Avanii die il baco

si assopisca per la prima volla, col sussidio dclla Icnte si ponno vcdcre nclle

lar\e d'ambo i sessi due corpicciuoli giaccnii ai la(i dclla linca nicdiana dor-

sale Ira la fi.'' e la G.-' stigma, i quali offroiio trc allaccaturc csilissime. La loro

forma s'avvicina a qiicUa d'un triangolo otiiiso, con un angolo livolto all'e-

sterno e col massimo lalo parallclo alia linca mcdiana. L'acccnnala forma Irian-

golarc pcro non dcvc rilcncrsi piecisa, csscndonc i lati ondeggianii c cnivilinei,

gli angoli smussali e tondcggianti ; aggiungasi chc c inslabilc assai
, giacclie i

corpicciuoli sicssi ingraiidiscono conlinuamcntc col crcsccre del baco , e subi-

scono singolari mulazioni. Dopo la prima muta essi sono gia visibili : la figu-

ra HI olfre in A, B, C, D, E I'apparcnza di qucsti organi dopo ciascuiia ela,

lion chc (piclla del loro volume rclativo. (V. anche T, T, fig. 100, Tav. Mil.)

A priino aspcllo I'organo mascliio per quasi tutta la vila dclla larva non si

distingue dall' orgaiio femmiaco; sotto la Iciile pero, e nieglio sotto il micro-

scopio, i sessi sono giii in cssa egregiamente dcfinili, e lutte le larve sono o

mascliio o femmina.

Attarrafurc o Icfirniwnti dpfjli orrjav! fjpnifnH velle hirve.— Gli organi ge-

nilali iiaiino atlaecature proprie cd attaccature derivanti da altii sistcmi.

Attaccalure proprie.—Tra Ic prime si hanno Ire filamenti particolari, di cui

lino anieriorc « (lig. 112 B, c liil B); uno posleriore estcrno c, o; e I'altro

posleiiore inlcino bC^). L'antcriore o ed il posteriore inlerno b, nclla gencralila

(1) L>onct, ncll' opera cilatn, p.ig. 429 (Tav. XII, fii?. 2).

(1) liilcnio ill rclazioiio alia linca nicdiana dorsale del corpo del liaco.
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ilci casi , fanno uii l)rcvi> ilei-orso, oil assottigliaiulosi \ amio a Iciininaro iicl Icssulo

collulare lioUr \iciiianzt\ II postniore ostorno r, r, iii\ (>(•{, i' pii'i Idiijj^o, niaiilicnc

ni-r niolli) Icmpo la sua !i;rosso//.a iialuraic, v ^a a liiiiro all' 11." audio, dopo

aviT rasi'iilalo I'H." slii^iiia suUa linoa inccliaiia in coinpagiiia del coirispoiuU'iilc

lilaiut'iild (Icir allm laid.

11 lilaiiuMitd c, '•, c'dinc si diia fra poco, ha liill'allia c ben iiiaggioro impor-

taii/.a dcgli allii duo, sifcomc (jiicUo clic, vero (juhcnuiciihoii Ics/is , dirigc k-

i)aiii oho dcltbono iiscirc dagli organi ora doscritti, c tiaccia loio la via ondc si

])orliiid lU'lla localila clio lino si cdin ii'iic. Ui'bbo (]iii iU'cennaic , die talvolla

(iiiosto loi;aiiiciilo I'sce dal laid poslcridic inlciiio, la (pialc cii'Cdslanza pcio niiii

(' d'alciin lilii'vo, pcrcont'iido osso cgiialmciUc la sua via come ud caso uoruialc.

Altaccalure avvcnlizic. — AH' augolo eslcrno vanno per lo piii due grossi

trondii di Iradicc
f,

/"(fig. 112B e 121 B) provenienli dalla G.'' sliguia, i cpiali

si (lill'duddMd (• si (liiainano sulla mombiana oslorna da cui souo lawolli; tal-

volta M- uc ba uu uiiiiuMo uiaggioic. Soivouo a U'ucie in posto i Icslicoli e

aadie i lobi dfl tcssiilo adiposo.

Memhrana estenui. — I eorpuscoli gouitali si risolvono in due boi-scttc nolle

quali si s\iluppano gli denieuti riproduttoii a norma dd scsso: noU'uno le nova,

ndl'allro il iliiido spoiinalioo. Sono esse giallaslre c formate da una mcndiiana

granulosa ncl cui spcssorc veggonsi talora decorrero alcuni rami Iradicali c al-

ouno fibre nuiscolari. La grossozza di quosta mombrana varia coUo svilu])po

del eonlonulo, diminuendo mano niano die cpiolla cresce.

Conlcnitlo ilcllc borsctlc genila/i.— Le accennate borsolte mombranose nel

primissimo loro appariro oontcngono un citoblastema die va organizzandosi in

collide, ili cui molle sono nucleate, le quali poi debbono dare origino a (piogli

dementi die melamovl'osandosi cosliluiscono le nova o lo sporma.

Lo sviluppo ilei due dementi masdiile e femmineo e sueeessivo o conlinuo;

dopo una ccrla opoca ddla \ita del baco si veggono conlomporanoaniente lulti

gli stadii ddla materia, sladii die liaiino luogo avaiiti aneora die lo duo bor-

sotte esternamento abbiano niiUato di forma, falla occezione riguardo al \olumo.

La forma di osso comincia a niularsi quando il baco si disjione a filare, c di

tali modilicazioni, die caratterizzano lo sladio di crisalidc, si toria ])aiola quando

si Iraltora di questa; ma andie nolla larva una porzione almeno dei due ole-

iiionti e gia s\iliippala, no le manca per essore perl'otta die 1' ultima modifica-

zione la ipiale pel liipior seminale accade nel corpo ddla farfalla fommina c

per Ic uova succcdo ogualnieiile iid corpo doll' animalo porfotto.

DnI conleniild del Irsllcoli itclla larra del baco. — Alia prima ap]iarizionc

delle borse spormalidio il loro conlenuto lia una consislenza di mezzo fra il
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liquidu ed il solido, e si vede conijjostu di (•clinic iiiiclcalc h , b ((ig. 12:! c

124), sparse in masse granulose, dalle quali, come dal ciloblastcma, traggoiio

la loro orii;inc. (iia d()|io la scconda inula ([iicstc cellule si modideano , ed uu

luio\() elcnienlo si ineseola iielle eaj)sule speinialiclie. \cdcsi , cioe , ioi'inarsi

in iiiez/o ad esse delle cellule coniposte c, c , toiidegiiianli con luia membiaiia

propi'ia d'un visiliile spessore , le quali coutengouo alia Icir \olta un uuuicio ii-

initato di cellule o gloliuli Irasparcniissimi.

Oueste cellule coiuposle auiucniaiio di uunieio in lircxe tempo, sicclie sot-

toposlo al microscopio il coiilenulo delle horse spcrmaliche, pare eselusiva-

nienle formalo di esse, e iioa e rare il caso di vederle da sole stipate le une

uccanto alle allrc, couie lo dimostra la figura 123.

All(^ C(dlule composle eoesistouo pero coulemporaneamenle le cellule nucleate

gia sopra rieordale , clic aj)paj(iTio per !e ])i iiue, uon ehe la materia granulosa

die loro da oiigine.

Lc cellule composte si alluugano dapprinia leggermeiile e si mostraiio elit-

tiche (c', fig. i2i). Dopo essersi cos'i eonlormate, e quando apj)unto auehc il

loro contenuto ha assunio una I'orma alluiigata, riscontransi in esse delle stria-

ture (/, (/, (fiu;. 122 e 12 4), ehe vanuo seinpre piii aumentaudo, iinadendo tutto

rinleriio della eellula couiposta. In ragione ehe queste strialure aumenlano, di-

minuiscono le cellule die al loro poslo esistevano nelle cellule composte. Sono

forse queste strialure il prodolto di tali cellule? Esse, giova qui dirlo anticipata-

nieule, hauuo orij^iiie da allrctlanli fdamciili die si gencrano neH'interno delle

cellule e die jiouno heuissimo cssere il prodolto della niclamorfosi asceiideiite

delle cellule traspareiiti.

I filamenti suiio liilli parallcii, ma essendo assai piu lunghi delle cellule in

ciii sono conlciiuli, laiiiio delle ripiegalure. 11 loro insieme s'assomiglia ad una

niatassa di iili die si ripiegassc onde I'arla capirc in una cavila piii hreve della

sua lunghczza. Ormai le cellule trasparenii sono lutle sparite quando le celluli!

composle si sono allungate d' assai, e il loro allungamenlo si fa sempre niag-

giore fiuehe si ti'asforniano in un vcro cilindro.

La ligura 121 B mosira la horsa sjiernialiea die conliene stipate tulle le

cellule eliltichc I'usiformi e racchiudenli i Iili sovracccnnali , mcnlre pero vi si

osservano ancora delhi cellule eonijiostc. Qui \\ ha produzione continua deH'e-

lemeiito spcrmatico; e mentrc lc sue cellule raggiungono lo state pin peifetto, al-

tre nuove se ne formano.

La ligura 122 ofTre cellule composle e cellule elitliehe conlcnonti i Iili di eui

sopra, ed inoltrc le ecllide aneo piu allungate e divenute Uihulose. La ripiega-

tura dei Iili nclle cellule non e die una I'orma di passaggio, dovcndo quei Iili
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svolgei-si lotalinonlo; e pcicio la nicmhrana clie li racdiiudc sviluppasi scinpro

|)iu Irasfoiinasi in im oiliiulio o liiulcllo /',
f,

( fiij. lio), in ciii i lllaiiu'iiti

slariiu) liitii parallcli c dislt'si.

Jiudelli xpcniuilnfori. — I lilamciili llii (|ni (Icsciitii altro iiou sono die u;li

spi'rmatozoi prodollisi dal coiilcmilo dcllc ccUulo. Ouaiido i Ixulclli sjx'riiiatol'oii

lianno rau:!j;iiiiila la luiti |)('rrczioii(', picsuiilaiisi solid la I'orina di lubi alliiii!j;ati

(• toiliiosi (lii;. Ii(i c 1^7). csili ad una cslirniila /, /', od in!j;i'0ssali all' op-

posla /, /. Oncst' iiii;rossamonl() ora ("• lidiualo all'i'slicniila / (lig. 120), cd ora

iiivpcc I' glohidilonnp, (jnasi slerico, I'd ollVe airt'sUrniila sua » (lig. 127)

una curva ancoia ])iu scniila. La iut'nd)iana piiniilixa u, a (iig. 12G o 127)

dclla ('clliila (' ancor cssa xisibilc, spt'cialincnlc aH'cslreniila ingrossala , alia

(|iiai(' non ginngcndo i IllaintMili , rinianc uno spazio assai palcse tra cssa o i

lilanuMili stcssi.

In (pii'sli budclli spornialofoii si puo giii vcdcrc disliiitanionlc la strultuia

tlogli spcrniatozoi, fior la parte loio ingrossala //, /i, (fig. 120 c 127), la quali'

( livolla in Uilli alia parte ingrossala del tube sperinalol'oro, e la loro parte

<'sile //, //, clie ])rende abitualnienle il nonie di eoda.

iNolla Iar\a lanto le borse spennatichc, quanto il loro conlenuto non sol-

Irono ulteriore niodifieazione ; die anzi lo sladio da nie descritto e quelle del

baco gia prossimo a fdare. La formazioiie dei condotii spernialici si opera nello

slalo di crisalide: la struttura dei lubi sperinalofori, onde ne escono i fdanienti

seiolli e vibranti(,lig. 128), e opera della borsa copulatriee dopo avvenulo il

ioilo. E parimenli opera postcriorc alio state di larva la forma diversa delle

borse spermalidie c 1' assumere ch' esse fanno 1' aspello unifornie, come si ^ ede

neirinselto perfetto.

Del con/t'iitilo (Idle borse (jenihtH feiintiinee. — Le borse spcrmatiche della

I'enmiina lianno presse a poce la forma di ([uelle del masdiio; ma cio die le di-

stingue e il loro contenule. In esse in fatli gia alia lerza nnila veggonsi apjia-

lire i Uibi degli ovarii che slanno ravvolli in inlricalissinii meandri, quali sono

rapjiresentati dalla ligura 112. Ouesti lubi si producono a spesc delle soslanze

granulose die al lore primo apparire conlcngono le capsule genilali.

Per avere un'idea adequata dei lubi stcssi, bisogna svolgerli; ed allora si vede

(lie entrambe le borsette ne contengono qualtro (lig. 117), i quali formano lor-

luosissimi giri c con una lore estreniita staimo avvicinati e rivolli verso un punto

della superlicie interna della membrana die forma le borse: o quesia la loro

eslrcmila piu eompleta , e la prima a formarsi; coU'allra eslremita poi , assot-

ligliata ed esilissima, pariiiienle si riuniscono, decorreiulo un poco in uu fascio

parallelo.
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Lo (iiialiro oslromila pii'i vcccliio soiio quelle die iliiriinle lo sladio di crisa-

lidi" di'bhono a|)[)arire per le juimc I'uoii dellc capsules geiiilali per disceiiden!

poi in basso airiiicoiitro (Idle altre parii del sisteiiia ijeiiilale femmineo.

i (piaUm Inlti ora desciilli soiio gli ovarii, e !;ia iidio stalo di larva essi pre-

seiitaiio le nova in via di forniazioiie, le quali si (anno perfetle sollanto allora

(he raniiiiaie si sjtoi^iia (Idle biieee di ciisalide; c lulla\ia la loi'o forinazione

(•
{iiii assai iiinoltiata aiielie iiello sladio di eiii ora si Iralta.

CniUciitilo (hi liibi ovorki ilelln larva. — Gli ovarii coiistano d' una nieni-

braiia resisteiUc e grossa(fig. It;!), nd eni interno si genera una soslanza

granulosa eonlenenle edlule niieleate, in mezzo allii (]uale soslanza si forniano

i prinii rudinienii delle nova. In un solo tid)o ovarieo si ponno conlempora-

neaineiile vedere le nova nei varii loro sladii di perl'ezione, al (|uale scopo basla

osservare I'ovario dalla sua cstrcmila piii recenle alia sua estreniita piu per-

i'ella (1).

Cuslilazioiii; dellc iiovn.— Ycscicnla (leniiiiuilii'd.— II prinio rudimento del-

I'uovo e la vcscica gerniinativa v,v... (fig. 113), //, h (fig. 120), la quale si

prescnta sotlo I'aspelto di un'esile vescicola die spicca ])er la sua Irasparenza

i'raiinnezzo alia soslanza granulosa elie uniea oecu|)a la parle pin esilc del lubo

ovarieo. Oucsla veseieola, elie presenlasi gia voluniinosa nella prima poizione

(leU'ovaiio, e tullavia suscellibile di maggiore volume: ossa prescnla in ua

|)niito della periferia un cor/x) (jontiinn/ivo i, i (fig. 120): c si pno paragonaic.

in Inllo ad una eellula col sno nudeo. J^e vescieole gcrminalivc appajono e(|ui-

distaiili c seud)rano derivare da una eellula nudeata in cui la nalura gia pose

un principio parlicolare di vila, di sviluppo e d'allrazione, per cui si mula cosi

j)rofondamcnle e divcnta sede di lanto vaiiate niodificazioni.

Aureola vitcllina.— Infalli se si osserva una vescicola germinaliva gia nia-

lura, si vede die, I'alla piii grande, comineia a circondai-si d'una maleria opaca,

linanientc granulosa, una specie d'aurcola an, a a (fig. 115), v, v (fig. 120),

die dappriina le sla da un lalo e poi a poco a poco cerca d'avvihipparla. Souo

(|uesti i jirimi rndimenti del vitdlo, die si caratterizza subito pei grani loiideg-

giaiili di cui (! forinalo e pel iiiodo di addossarsi alia vescicola germinaliva ; at-

lorno di cssa, ove appunto sono piu aH'ollati i grani, la sua massa si moslra piu

opaca, opacita die va svanendo all' iiigiro. La prima jiorzione ddla vescicola

(1) ("oncoiilrica a (iiusla incmbimia cslcriia iic osislc una sooomla (lilllcilc a voilcrsi nc" primi

iniiinrnll, ma lacilmciilf ri('(>iii)scil)ili' qiianiio le \m\-A liaiino un inngi^imr s\iln|i|M). Kssa »'• coii-

IraUile c s'nildossa allc uova c sopra S(i stcssa iii-llo spazio tea uovo o novo, per (luaiUo la ili-

•laiua (Idle nova lo pcrmcUono. E ([ucslo rovidullo di Mullcr.
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gcniiiii.iti\a clit' si lro\:i ii ((iiilatlo colic grannlazioni \iti'lliii(' e la sua mclii

du" sta airo|)|ioslo ticllct sliocco del liilio ovaiico. Per (|iialcli(' Irallo a(luii([iie

si vetlono lo \osiirolo i;i'iiiiiiiali\e siiccoilcisi tinlo iloli' aureola \il('liiiia.

Cellule vilellino. — Ma iiii altro clemeiUo si dove aggiimgore all'uoxo oiidc

(Icliha iliisi pcrlclto, oU'incnto pcio di passeggiova esislcnza. Tia Ic due aureole vi-

li'lline conligue si s\ ilMp|iano dcllc cellule aui|)ie, elilliehc «/,«(... ((ig. 1 15e 120),

die cliianieio cr/liilc rilcllinc. Onesle eellide \aiiauo iu uuuieio e costiUii-

scouo uii gruppo coliot'ato uella paile iiiieriore d'ogni aureola \ilclliua.

Limhits. — Tutle quesle parti souo ciicoudate da una inalciia Irasparenfe,

die si distingue dalla granulosa di cui si rienipie Tovidutlo di Miiller, c die

con (pialdie eiiihiiologisia cliianiero limbux.

Le paiti diiiifjue di cui consta un novo ancora uella Ian a, souo Ic seguen-

li: 1.° vcscicola geniinativa; 2." aureola vitellina ;
;]." cellule vitelline, le (|uali

sono destinate a spaiii'c, cd a convertivsi tutle ([uaiile iu vilello analogo al-

rani'cola vitellina; 4.° liinbus(^).

Oueste parti vanno sempre piu aggruppandosi fra loro cd a distinguersi dalle

altre contigue per modo clic ogni novo si separa iiiaggiorniente dal suo anlece-

denle e dal suo susseguenle, linche poi una niembranella trasparente /', /(fig. 120)

I'orniandosi altorno di esso, vienc cosi liinilato.

II significato di alcnne di esse e affatto ignoto. A die, p. cs., quelle vcsci-

colc vitelline die dehbono in breve tempo dislruggersi? Col I'onuarsi dell' in-

volucro solido dell'uovo, il die non accadc che iicUa crisalide, esse spariscono.

c tutto riducesi al vitello che consla della sostanza fjranulosa e d'un liquido

nel quale (piesta parte e sospesa, con prevalenza dei globuli vitelliiii, per cui

il conlenulo ha una certa quale densita. Veduta per riflessionc la sostanza del-

r novo ha una tinta giallastra.

APPEADlCi: AL CAPO I.

Propriela fisico-chimiche ilclln sola

consideraia fuori deU'organismo del baco.

(Tav. X.)

Vedula qual sia I'origine della seta negli organi del serlltcrio, dobbiamo

studiarc le proprieta per le (juali ([ucslo lilo e tanto piczioso; propriela su cui

(1) La figur-a 120 niostra cliiaranioiUc qiiesic parli: li, vcsticola gdiiiinaliva; j, mirico ili cssa;

», aureola ^ilcllina; m. cclliilr \ilclliiu'; c, liiiil)Us; <i, iiicniLiana iiilcina dcll"oviiloUo; 6, lucm-

hraua cslcnia; b', mcmbrana che divide uii uu\o duU'ulUo.
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poggiano lulli i iiiclodi dclhi sua filalura noii solo, ma lien anclic le cognizioiii

nici'C^ Ic (|iiali sole si i-onsi'miiranno (|iii'i iiiiglioraiiieiili die si |)()ssoiiii liill;ivia

spcraro dalio varic patii dclla scrira iiiiiiisliia.

Pro/iiirtii /isic/ic. — Vt'duto ad occliio undo il lilo di scia si prcsciila sciii-

plice, csilc, bianco-giallo trasparcnte, iucciile; ossci-Nalo in iiiassa, il suo co-

liiro si la pii'i carieo, c passa al i^ialio d'oro. Cii) vale per la seta di (|iialil;i

coimine, iioii jjia per la biaiica, il ciii lilo, aiiclie coiisiderato in niassa, e

scniprc candido. Vediito col mi(ioseo|)io, appaie coniposlo e iion oiiiogeneo.

Una doceiatiira lo percoire lullo per il liiiigo e chiaiisce, svelandonc I'oiigiiic,

come esso lisuili dairuiiioiie di due lili die proxeiigono contemporaiieameiile

dai due ricellacoli del seiillerio, e die si iiietlono a coiilatto poco juiiua d'useire

dalla liliera, per mode die aiicora iiniidi si uniscono c saldaiio in iiii lilo solo,

non pero cosi peirellanienle da pevdeie le Iraece della piiniiliva diiplicila.

In alcuni lii()i;lii il lilo appiiic opneo al inicioscopio, in coiiisponden/a cioe a

(jiiei piinii o\(" il gliiliiie, da cui e avviluppalo il lilo, sla aecuniulato in sover-

cliia (piaiilitii; la (pialo apparenza piobabilnienlc puo dipendcie dai movimenli

abnormi laiti dai baco colla testa nell'alto die tesse il suo bozzolo.

Esarninato il filo di seta al inieroscopio eoniparativaniente con iin capello, si

Irova die (|iieslo e rotoiido, eavo, seiiiplice; (pieilo iini'ce e a nastro (per

I'linionc dei due lili ciliiidi'ici sopra cilali), pieiio e composlo. La scIa inoltre

ollre delle asprezze inereiili alia sua natura.

L'niiioiie dei due lili esilissimi die cosliltiiscono il lilo di seta non c senipre

pcrfella; talvolla uiio dei lili, in I'orza de' liipidi iiio\iiiienli del capo (Id baco.

fallosi pill lungo, forma delle anse accanto al lilo compagno die manliene la

giiista lungliezza. Oiieste anse. conosciule volgarmenle sollo il iioine di hacc,

pregiudicano assai la qualila della seta (').

Con una soluzioiie alcalina sciogliendosi la materia die li iiniscc, si puo ol-

teiiere la scparazione de'due fill, la linczza di ciascuno dc' quali e vcranicntc

soipiendeiile: il siio diamelro v 0""",01
; per cni ([iiello dei due fili uiiiti e 0""",(''^

(lig. lii'J). Da (pieslo I'alto si deduce doveisi anzi tulto ndia trallura della seta

cvitarc racccnnata divisione del lilo, la (jviale portercbbe con se la perdila del

prczioso jirodotlo.

II filo di sela |)iio essere stiidiato sollo il rapporlo di pareccbie sue propriela

fisidie e cliiinidie, quali sono \'cl<islici/(), la dii/li/i/a, la Icnacilii, il volitnw, ec.

(1) La voce bava ndoprasi con divci-so signilioalo; taliiiii (laiino lal noim' al lilo scniplicc pri-

niilivo die foinia il lilo composlo ; allri iin cec chiamanu Ijuui qucslo lilo composlo conic csec dalla

filicra.

Vol. VI. 21
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Propriela fixic/ie. — Elaslivi/a. — 11 lUo di seta c elastico ; csso cio6 si

lascia disIrndoiT per (lualclio tratlo scii/.a inmporsi, per riloriiaic poi in parte,

cossata la dislciisioiu- , alia primiliva sua lunp;hezza. I^' alliinganieiito elie su-

bisce la sela ntui (liiiiiiuiisee col crescere della limghozza del iilo su ctii si

osperiinonia; osso si niantieiie piopor/.ionale , cd anzi crcsce qualelie jioco;

rosi, per esempio, uii Iilo di 0'",5() si dislendc 0"',0C5; un secoiido, luiigo 1"',

si disleiide i'.iO millinielri; uno iungo 2'" si dislcnde 311 millinietri. Dupli-

cando (|iiiii(li e triplicaiido la lunsjiiezza , la seta conserva la sua elaslicita.

Diillililfi. — Se noil ('he si osserva ancora che il (ilo di seta non ritorna

ped'ettaniente alia luniihezza primiliva, ma che una parte deiralluni^amento ri-

inane coslante. Da cio deriva che la seta e andic dultile, la quale proprieta

i* da aversi in gran conlo qualora si voglia ottcncrc una maggior finezza nel Iilo.

L'elastieila e dullilila sono duuque assai imporlanti per I'aumento di lunghezza

che aecpiista il Iilo dopo essere state lavorato in confronto a quclla da lui j)os-

seduta prima d' essere teso sul lolajo. Vi sono delle setc che sotto il rapporto

della roitiila (l) sono superiori d'assai ad altre molte; fra le nostrali primeg-

giano (juelle della Brianza c del Lago di Como.

Tcnacita. — La seta e inoltre tenace, cioe si lascia caricare di un peso e

stirare senza spczzarsi. Robinet fcce delle esperienzc in proposito, e trovo che

un fdo a sei capi poleva essere caricato di un peso di SO grammi circa senza

rompcrsi, mentre il peso di 51 grammi lo faceva spczzare. Sela tcnacita la

si osserva in paragone coila lunghezza del fdo, si vede che duplicandola o tri-

plicandola, lo slesso peso presso a poco e sempre bastevole per fjir romperc

il Iilo.

A parita di cireostanze il Iilo uniido si rompe piii facilmente del sccco; si

frova peio die se I'umidita diminuisce, la tenacila aumcnta, non che la dut-

tilita, poiche rallungamcnto costante che prova la seta umida siipcra quello

ilella sela secca.

Prnpriela chimiche.— Composizione. — La seta tenlata cogli agenti chimici

si dimosira complessa; la sua composizione varia secondo le parti del fdo che

si considcrano. Vedremo come avvenga questo fatto , e come lo si possa dc-

durre dalla sola siriittura deH'ajiparato che lo produce. Giobert, Bcrlhollet, Proust,

Berard, Baunie fecero sulla seta dcgli studii iiUeressanti sotto queslo rapporto.

Inviluppo ceraceo. — Secondo le osscrvazioni dei ricordati illustri chimici,

I' di Proust sopra tutti, risulta die la seta e avviluppata d'un leggero stralo di

(I) Onn qursto nonic pliinmnsi nel linsj;iinj;gio Icciiico fauiiicnto di lungliczza oltcniUo in iiiih

slotFn piT la Icusioiic suLila dal Iilo sul Iclajo.
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cera, dal quale si fa dnivarc la proprictii clw il IhizzoIo possicde di nun la-

sciarsi penetrare dairaccjua fredda, c quindi lo slalo d'incolumita in cui liinane

framnioz/.o alK; circoslanzc in cui natiiia lo lia ((illocald. Nr j)i()iip;ia, nr ruiLJada

lo pcnotrano, c la vila dcUa ciisalide e lassicuiala. Clic se al conlraiio si sotlo-

pone il hozzolo all'azione dcU'alcool o duU'elcre, non vi resiste a lungo, e si

comprcnde clie tpiesli agcnli lo altcrano. Infatii, dopo tale opcrazione esse si

lascia pcnctrarc (lall'accpia; se si cvapoia, e tiia a seeo (|ueirotere o quell' al-

cool elie servi all'esperienza, vcdcsi die abbandona una soslanza giassa cui

I'acqua non giuni^e a bagnare ; e die sebbcne offra una composizionc piii coni-

plicata, pure nella sua propiielii e analoga allalto alia cera.

L'acqua boUente ha invece una forte nzione suUa seta, la quale se venga

ripesala dopo die subi il suo elTello, speeialnieiite se gialla, lisulta eiressa per-

delle del suo peso. Tale perdita vienc altribuita all' essere stata esporlata una

piecola quanlila d'lina sostanza die ha tuiti i earatteri dvW eslral/ivo, nia che

non olVre inollo inleressc in rignardo alia sua ([uantita, non superando 1, o poco

pi6, per lOU. A questa soslanza pare dovulo il colore dcUa seta.

Gluline. — L'azionc dell'acqua alcalina e aiicoia inaggiore sulla seta, e si

direbbe quasi di diversa uatura. La seta assoggellata all'azione di essa pcrde

il "lii per 100, e di piii si scoinpone iiei lib priniitivi die la costituiscono. Ouesta

scnsibile perdita e il mulainento die soiTre sono dovuti all' azione dell'alcali

sopra un sccondo inviluppo del filo di seta, che possicde una nalura particolare,

cd al quale ben s'adalta il nonie di inviluppo f/liilinoso o di (jltttim; della seta.

Questo gluline e di natura animale , ne possicde punlo le qualita della

gomma, col qual nomc viene frequenteinente ed erronoamenle indicato.

Al gluline che rivesle solaniente la seta si deve 1' adeienza die oifixuio Ira

loro i lili die eonipongono il bozzolo. L' aequa fredda e inerte snpra di esso, e

il bozzolo ndrac(|ua fredda non si lascia svolgere. L'acqua calda non lo scio-

glie, ma lo ramnioUisce di molto, in ispecial niodo se raggiunge il grado del-

rcboUizione. In questo caso il rainniollinicnto e subitaneo. Si noli qui che

l'acqua calda, coino bo detto, produce solamenle il rammollimento del glutine

c non la sua sobizione. Erraiio duntjue ([uaiiti sostengoiio che l'acqua calda

scioglie lagnmma di CUI il filo e investito; questa sobizione e operata solamenle

dall'acqua di sapone, o d'allre soslanze alcaline. 11 filo serico va diminuendo in

ricchczza di gluline di mano in niano che lo si osserva negli strati pin inleiiii

die costituiscono il bozzolo, il die e ben naturale e trovasi spiegato dal minor

bisogno che hanno di quest' involucro i lili gia difesi dagli strati esterni, non

che daH'esaurimenlo delle ghiandole della liliera deslinala a versar il ulutine

slesso sul lilo.
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Dfllovaviososlaiizo sovracccniiate non si saprcMio peiocon bastanloprccisioiip

lissarc il puslo rclalivo ne stahiliro con ccrlczza Toigano da ciii ciasiiiiia dcriva.

Gli involiK'ii clio s'addossauo al mto lilo di iiialcria soiica collocalo iicl ooiilri)

soiio tanto osili, die gli agouti cliimici non nc inlaccano spparalanK-nlc i \arii

slrali, nia la loro aziono si manilosta cont(M)ij)oianea su Uilli, no si sa se una

data sostanza ospoilala dalla seta in una opcrazionc piovcnga piopiiunu'nle cd

csclusivaniiMitc dal piinio o dal secondo involucro.

Oni'sto solo c ecrlo flic il Illo di seta c cenlrale e elie desso e involto da

iin inlonaeo glulinoso destinato a tenere liunili i fili, involucro die si ani-

nioUisce assai sotlo I'azione dell'acqua calda; e die infinc una lal sostanza non

t' estranea a (pu-slo lilo gia cosi niara\ igliosamente coniposlo, ma gli e fornila

per iTiideilo piu alto a leagire contro le \icende atniosfeiiclie. Ouesl' invo-

lucro gli si sovrapponc all" estcino , addossatovi dalle gliiandole die staniio al-

r eslreniita dell' apparato scrico, analoglie pel loio prodolto a quelle die invol-

gono I'uovo di materia pure analoga per I'arlo adeiiie ai corpi su cui la I'aiialla

lo depone.

Tiovasi in Mulder la seguente analisi dclla seta:

Seta

gialla biaoca

Fibrina 53,37 54,04

Gelatina 20,06 19,08

Albumina 24,43 25,47

Seta i,39 1,H

Materia coloranle ... 0,05 0,00

Grasso e resina .... 0,10 0,30

100,00 100,00

W. G. Dunder riferisce quest' altra analisi cscguita nello scope di ottcncrc

i piincipii coslitulivi della seta. La seta analizzata era greggia e provcniva da

una coltivazione I'atta dal conte Vincenzo Dandolo. L'analisi operata sopra 2300

gramme dicde:

Filo animalc tramutato in gelatina Gr. 1855

Glutinc » 508

Materia colorante " 105

Materia grassa {adipocera) " 8

Olio volatile " 2

Perdita sui fdlri, perdita per I'evaporazione, cc. . " 22

Gr. 2500
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I cliiniici liilli coincii^oiio ncll' iiniiiiclloio l;i seta coniposla: i.° d' iin a\u-

liiiu li'ggt'riiii'iile toloralo, clit; si solidilica all' aria; 2." d'lina sostanza solida,

die si scioglie a 30 gradi ci-iitigradi, iiistiluliik' neiracqua piiia, solubilt! iii-

M'cc ii('irac(|ua di saponc, neiralcool caldo, cc. ; ;i." d'lin olio udoroso, vola-

lilc, ('lie si oUiciic laciliiicnlc dislillaiido sulla sola doH'alcool o dcH'i'lcrc, i

([uali si colorano in giallo; 4." d'lma soslanza Liaiica, giassa , the u \cra adi-

poccra, scoperla e descrilta da Proust ('): essa coiiiparle lo splendore alia sela

c fa li' vcti (li ^('l•llico; 3." Iliialinenic dolla vera soslan/.a sericca soda cd cla-

slica per I'azioiie dell'aria. E questa la \era e piincipale materia greggia del lilo

(Iclia seta.

Cento chilograinmi contengono:

Materia scrica Cliil. 74,i!80

Gluline » 21,000

Materia colorante -•' 4,000

Olio " 0,220

Adipocera " 0,300

Cldl. 100,000

La seta bianca risulta egualinente composta , tranne che manca della materia

colorante.

Ure (-) a\en(Io esaniinato della sela imbiancala, la trovo composta del se-

guenti principii divorsainente combiiiati:

Carbonio 50,8

Idrogeno 3,4

Ossigeno 34,0

Azoto 11,8

100,0

IijroscopkHii. — L'igroscopieita della sela e manifesta, quantunque I'acqua

fredda non abbia azione di sorta su di essa, sia per iscioglierla, sia per allim-

garla. E fatto conosciulo da tiitli i fdatori clie la sela sugli aspi in giornate

uniide si fa (loscia, in opposizionc a quaiito si verifiea nei iili di lino, di cana-

pe, nolle corde, cc. Robinct fece in proj)osito delle espcrienze interessanti.

Un lilo di seta, Inngo un metro, sostilnilo al capello neirigi-oinetrn fa girare

(I) Jniinial de Cliiniie, vol. LXVI.

(i) mins. Tidiis. of the Roy. Soc. of London in licpeil. of A. M. et .Uji:, 1824, p. 208.
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assai luarcalnnienlc I'aiio ncl sonso del suo alluiigaiiu'iilo ogni volla clie Tatmo-

sli'ia ilivt'iila iiiiiida. Ouaiulo 1' i^roiiiclro prcso a paragone scgiia 73 gradi, si

\fi\{' il lila (li scia limgo un mclro, e caricato di 2 graiimio di peso, allun-

gaisi di U"',0()1 ; (piaiido rigromclio scgna 80 gradi, il lilo si allunga di al-

Iri due inilliineiri; rilornando rigroinelro siii 7G gradi, il lilo di luiovo si

ai'corcia di circa un uiilliinelro: liaguando quel filo colic dita, subitaiuenle si

inanifesta uii allungamenio di Ur iniliinu'lri ; scccando, riprcndc nuovamente la

sua priniiliva liuiglicz/.a. L'igroscopicita dclla seta varia sccoiulo clic cssa subi

o no laziouc dcirac(|ua calda o IVcdda, deiracqua scniplico od alcalina. Pa-

lagonala poro I'igroscopicila dclla seta con quella del capcUo, le e inferiore.

Da (juesta propriclii derivaiio due corollarii assai iinportanti per la pralica

dclla scrica indiistria:

1." Che ncl lllare i bozzoli bisognera ccrcarc che il filo arri\i asciutlo all'aspo;

in case contrario, dovendo asciugare su di csso, allora appunlo che non puo

restringersi, soffrira una sovcrchia tensione e perdera il suo ncrbo.

2.° Che le sete prcparate in sito umido sono soggcltc a raccorciarsi assai nel

seccarc.

// filo di ttela non e un tiiindro ma un cono alliingalissimo. — Consideralo

il fdo del bozzolo in lulta la sua lunghezza, si vede che gli strati interni che

costiluiscono le pareti dcH'aurea cclla sono formati da un fdo assai piii csile e

dclicalo che non gli strati esterni. Da cio ne viene che il medesimo non puo cs-

seie consideralo come un cilindro, ma bensi come un cono allungatissimo, la

cui base e aircstremita che mette capo alia supcrficie del bozzolo, c I'apice al-

r cslremila che cscc dalla fdiera del baco sc questo sta ancora tcssendo ; se

no, air cslremila che sta libera neH'interno del bozzolo. Erro il signor Pcrris

quando sostennc il conlrario.

Ouale puo essere la causa di questo fenomeno? lo lo atlribuisco alle due

scguenii:

d .^ Che mentre il bozzolo vicn tcssulo, il baco soffrc dellc modillcazioni che

lo impiccoliscono ncUe sue diverse parti, alle quali non si sottrae neppur I'ap-

jjarato del serillerio che e prossimo a fmire il suo ulTicio; quindi anche la pai'te

capillare del tubo setilero si fa piii csile, e piii esili la llliera c gli organi se-

condarii ad essa inservienti.

2.^ Che diminuendo la materia scrica, essa non e piii spinta fuori con

(picUa forza con cui lo I'urono le prime porzioni ; il lilo non piemendo ([uindi

gli orilizii d' uscita die sono cedevoli , non esce piii cosi voUuninoso come nci

l)rimi momenli della tessitura del bozzolo.

Voltnnc del filo di seta; tilolo della sela. — II volume del fdo di seta varia
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assai sccondo la qiialita di-l baco cIk; lo produce, secoiulo il niodo d'cduca-

zionc, secondo le circostaiizc climaliclie (U'liipoiatura , vciilihizioiic, ])iossioiic

atinosferica) in eui fii falla rediicazioiic del baco. 11 peso d'uiia dala luiii^lu'z/.a

costantc di (ilu costitiiiscc il titolo della sola.

Rclativauu'iilc alia fincz/.a del fllo si osserva die, in gcnerale, (juesia e nia^-

giore iw,' bozzoli piceoli, sieno dessi tali perclie di razza difl'erenle, ojijinre

in causa di circoslanzc pailicolari iiidi\ iduali
,
quantunque anchc apparteneiili

ad una razza atta a produrie bozzoli voluininosi. Si ha inoltre il coroUaiio, die

la sela e piu iina (pianto e inaggiorc il nuniero di bozzoli elie si rieliiede per

un dato peso. I bozzoli iiregolari nella loio i'ornia danno pure un lilo di seta

irrcgolare, come maggiormentc iiregolaie e la prima porzione del fib fornilo

dal bozzolo.

La seta quale si vcde uscire dalla fdiera non Irovasi ncirinlerno del baco.

Gli oigani del serillerio gia desciitti si dislinguono in lie parti differenli Ira

loro non solo per la struttura, ma ancora per la qualila di seta che contengono

che producono. Cosi la porzione X, [ji, i: (fig. 152) e quella che secerne la

vera seta, che e incolora, e die si elTondc poi nel serbatojo X, £, A, y.

Questo serbatojo, die e la parte espansa dell'apparato del seritterio, e, se-

condo le mie osservazioni , la parte die secerne il fjlutine della seta, die Ic

coinparte il colore, e die la iiivolge tanto in esso serbatojo come dopo uscita

dalla iiliera.

Slniltura della membrana del serbatojo. — La struttura della mcmbraiia

del serbatojo vcduta ucUe priiiic epoclic del suo niaggiorc sviluppo, apjieiia

dopo la 4.° inula, mostrasi granulosa, eon granulazioni diversamente raggruppate,

alle (juali io altiibuiiei la secrezione del glutiiie die investc la sostanza seri-

cca. Che se si osserva questa membrana allorquando il baco passo alio stalo

di farfalla, vcdesi che essa consla di segmenti trasversali A, A (lig. IGO),

ognuno dei (piali risulta di due piastre o scaglie fornianli la periferia del

tubo e tcrmiiianli in puule le quali si alteniano colic punte ddle squanie

opposte. Si puo disporre sotto il microscopio il tubo in modo che le squame ab-

hiano a vedersi nel centro, e le punte alteinanii riescano ai lati {B, lig. IGO).

Col ])r()gredire della vita della crisalidc le piastre si dissaldano e lasciano

tra loro dei vuoli C, C; in scguito esse presentauo delle striature D, D lougi-

ludinali c parallele all'assc del tubo, le quali striature stanno unite per (|ualche

tempo rafligurando ancora le piastre primitive; poi poco dopo si disgiungono

disseuiinaiidosi in varia guisa sulla materia conleuula dal tiil)o; nieulre e la ma-

teria t'alta solida che in questo periodo tratticne sopra ed attonio di se gli avanzi

della primiliva guaina E.
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111 (|iiosto toiiipo Toriiinio (icUa sola (• Jiia in (lislnizitiiic ; osso s' iin|)icc()lisce,

(- U- sue (liiiu'nsioiii, Icriniiialo il hoz/olo, soiio iliiiiimiitc d' assai. La parte

csilc |)oslorioir r ridolla alia sollisilic/./.a dcUa parlc anlcrioro; la sua lunghezza

{' del di'ciiiu) circa dclla limulicz/a inassiiiia ciii arii\a.

INCH' inscllo |)crl'cll(), la prcscn/.a di (iiicsl'diijaiio c allcslala solo dal rcsiduo

iloUa niaU'iia i;ialla ridi\ciuila rossasira, scliiacciala in I'oiina di naslro ripic-

!;nlo, 11 quale a poco a poco vione spinto nciraddoinc c scinprc pin assorbilo.

La materia dclla seta conscrvata nci sno apparalo si lro\a alio stato pastoso.

Sparando nn liaco ncirac(]na dopo die I'oiijano del sciiltciio sicttc a C(nitatto

di (picslo liipiido, si \cdc iijonliarsi; I'accjna ald'avcrsa per endosinosi la paiele

del serbalojo clie iiiiisce per laceraisi in (pialclie pnnlo. Alloia la nialciia se-

ricea C, C (lis;;. 139), vera nialeiia della sela , allallo incolora , clie coslitnisce

il centre del filo scvico C (fignra 157), si vede spandersi lentarncnlc, come

\elro I'nso, nel recipiente, e invadcrne tntto il I'ondo, assoiliendo contemporanea-

niente parte del liipndo. \i dessa incolora in ([tialsiasi razza di Itaclii da seta,

sia clic prodnca bozzoli !i;ialli, sia clic li prodnca bianclii. La seta in (picslo

stale c dcnsa, d'aspetto ijclalinoso; si stira colic dita, formandosi in lilo come

lo farel)l)c una densissima solnzionc di i^omma.

In (piesia soslanza non si \ ede traccia di lilamenio, come pja cl)l)c a snpporre

Siranss, a|)pniit»iandosi ad una espcricnza csatta, pero malamenle intcrpretata,

dietro a hii il signor Bourj^non de Layrc, cd i siiijnori Bonrcicr c Poortman.

Da cio conseguc che la formazionc del filo dcvc accadcre in qnalclie pnnto

anieriore a (piello della parte cspansa del tulio del seritterio.

In fpialsiasi pnnlo si taiili qnesto tnl)o, non si \ede principle di lilo, il

(pialc comincia a I'ormarsi solamcntc nclla parte esile anieriore A, p (lig. 15^):

lagliando qnesta parte presso il pnnto j3, ^', il fdo si pno slirare, schbcnc con

qualche difllcolta. La sna solidita anmcnta nel tragitto in cni il tidui, da doppio

cli'egli era, si e fallo iniicn.

(Jnale pno essere la cansa di qnesta solidificazione? Un liqnido del corpo,

no certamcnio; (pialunque sia lo stato di qneslo, alcalino od acido, e dcsso trojipo

poco pronnnciato ondc agire cosi celercmcnlc sopra di Ini. L'aceto ccrlamcnte

coagnla la soslanza sericca (conic accade qnando si costruisce il grosso filo

che serve alia pesca), ma I'acidita sna c assai prommeiala. Le solnzioni alca-

line sciolgono invcce complclamentc la seta cd agiseono in senso contrario.

Tolta la possibilita d' nn' azionc cliimica , qnale sara , ripeto , la cansa dclla

solidilicazionc"? Moii ])olrel)l)e darsi die la compressionc die prova il lilo nel

passarc jiel tubo ca|)illarc avvicini di lanlo Ic molecolc da porlc in uno stato

d' allrazione parlicolare, in loiza della cpiale assumano la consistenza solida^
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A qiipsl'azionc io aiji^iungeici rinviliippo cerco clu' K; gliiandolclte scopcrlo

(lal pmfessorc l)e Filippi liaiiiio I'iiicarii-o di sccitiumt, v c-lic raiiiio iiii vclo

csilissimo siil filo.

Uiassuiiu'iulo, il lilo di seta all'uscirc dalla fdiera consla di trc parii:

I.'' iiili'ina: — la seta propriaincnte delta

;

2." media: — il i^liiliiio;

3." cstcnia : — 1' iiniliippo cerco-rcsinnso.

II gluliuc e I'ornilo dalla pailo i^rossa duU'apparato. Ossenando al microsco-

pio la poizionc capillarc del seritterio, si vedc sovrapposto al filo C (fig. 137)

riiiviliippo i^luliiioso B, c sopra di csso la tunica A, A deH'oigaiio clic I'avvolgc

colle sue lainiiic polijionc.

La seta cosi prepaiala dalle contrazioiii latlc dairaniinale , e spinta avanti

verso la filiera. A soiiiiglianza di quei fili d'oro lavvolli da iin cilindio d'ar-

gcnto, i (piali sc vengoiio sottoposli alia trafila, si alhinu;aiii) e assotligliaiio

avciido seinpre iicl ccutro il lilaiueiUo auieo cd alia pciireiia Tiiniliippo ar-

genleo, eosi la vera seta esce sempre avviluppata dalla sostaiiza glulinosa.

1 due lulii del dupliec apparalo, giunti in pvossimila della base della lilicra.

si e()ii;:iungoni) Iiini;o la linca niediana e eoslitiiiscono nn lid)o seniplice. In que-

Sto punlo avviene raltaccatura de' due nuiscoli A, A (lig. liiSj, elie rilirano in-

dietro la filiera coinponendone la massa elastica , la quale, abbandonala a se

stessa, si estendc nuovamenlc. Al punto w il lubo, fatlosi unico, forma un an-

golo in basso, cd cnlia vcrlicalmentc nella base della filiera.

La lilicra consla di una massa carnosa irregolarmcnle conica, posia al disotto

della mascclla c die discende assottigliandosi. Supcriormente si vcde la por-

zione conica B (fig. 154), la quale anteriormente diminuiscc di volume, prc-

scnfando nna porzione ristrelta a, chc ncUe sue parii latcrali sopporta i due

palpi 0,0 della filiera. D(q)o (jneslo stringimento ne succede un secondo c, dal

cul cenlro sorge la papilla a molle, retratlile, elie pel suo mezzo olfie I'apcr-

tura X (fig. 134 e i5C) donde esce il filo serico.

Quest' apertura non e vcramenle colloeala all'apice, ma un po' supcriormente

a quello ; o mcglio ,
1' apice e tagliato in isbieeo guardando la troncalma in

avanti ed in alto. Inferiormenle la papilla ora descritta e munita di tre rialzi

solidi, coriacei, longiludinali, ncri a, b, b' (lig. loo), clie servnno a dare con-

sistenza all' appareccliio. Tntte le accennate parti sono suscetlibili di gran mo-

vimcnto. Alia base del corpo ora descritto mette foce il canale unico l (iig. 136)

risultante dall'unione dci due canali ij;, <\i anterior! de' due apparati setiferi.

L'apeitura della filiera 6 sem|)lice. II filo non si modella nella filiera, eio die

si puo facilineiile comprendcrc dalle due scguenti osscrvazioni :
1.^ I'apcrtura

Vol. VL ii
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I' inolle c (listciisil)ili', pcv cui il lilo polivbl)^ avcro (lualsiasi forma; 2.' il

lilo vi arriva sjia solido, allrimciiti iioii |U)lr('l)l)c soslciicir il {'(ii-po del baco

(•lie noil (li raro vi rcsta apiu'so.

Pi'o^;riHl(Mulo dal capo del baco verso Ic sue parli interne, al Inbo nniro

clie lia ()"',00l ili hnij;bc/.za succcile la parte c.sile onlcriorc del seiillerio . la

(|iialo fa (pialclie eirconvoluzione; cssa e bni!j;a circa 0"\()f)0, e giossa 0"',000;^.

In scijnilo si risconira il srrbalojo gia descrilto, ossia la porzione espansa,

die e d'nn color giallo, a pareli esili diafane. Oiiesla parte, clie, le\alo I'inlesli-

no, sorpreiide Ira le allre, ba nna liniu;liczza di 0"',! ed un dianietro di ()"\0();!.

Fiiiabneiile al serbatojo lien dieiro la imrlc csile jtosleriore die fa inolte cii-

eoiivolnzioni, cd e pin hini;;a del doppio del serbalojo stcsso, oll'rendo circa la

bni!;liezza di 0'",i7(), c 0'",00l di dianietro. Terniina tondefjgiante.

Tulle (pieste parli, Iranne la porzione in cni il tnbo e nnieo , sono cireon-

volute c soggotle a \ariazioiu dall'uno allallro iiidi\iduo; la Innghezza lolale

deH'orgaiio c di circa 0'",440.

E da osscrvarsi clic la congiunzione tra la parte esilc antcriorc c il serbalojo

si fa senipre bruscainente ; al tnbo f^rosso s' associa ininiedialanienle il tnbo

esile. II passai;gio in\ece dal serbalojo alle parli esili posteriori e bene spesso

insensibile. Oud prinio cingolo parrebbc dcslinato a soslcnerc nna coniprcssione

parlicolare die la sela devc subire per trasforniarsi in filo , e die sostiene ap-

pnnlo ill A', a' (fig. 152). Qui piuttosto starebbe la filiera.

Modo (li usfire delta sela dal corpn del baco. — Si puo colla niano estrarrc

il lilo dalla boca del baco. L'insetto lo fa uscirc atlaccandone restremita alle

seabrezzc dei corpi die I'avvicinano; se cpiesti sono lisci , il verme lo attacea

niediante una goccia d' ini li([nido die essiccandoci subito, prcscnla un punio

d'ap[)oggio al lilo. Ililengo die ([ucsta sostanza sia il puro glutine secrete dal

serbatojo, gUiline die pci' un iiiovimento parlicolare del baco puo scorrere

prima del lilo cd uscir solo.

Talvolla il glutine aderendo imperl'ellamenlc e nialanienle al lilo, ipiesto esee

dal corpo del baco con delle frange ai lali formate dal gluliac slesso agglonic-

ralo; in allora si prcseiila come e delincalo in d (lig. 138); lal'altra il glutine

si raceoglie come goccioline sul lilo, a piccola dislaiiza I'una dall'allra, come si

vede in c, c. Quesla stcssa llgura rapprcscnta Ic anse c, c, cbc si osservano nou

inficqucnti nel file serico, in cui le due bavc non aderiscono bene Ira loro.

Ncl tubo unico il lilo e niesso a conlatlo in lutta la sua lungliezza, e il glu-

tine ancor niolle si salda Iniigo di esso, per cui di due fili se lie forma iiiio

solo l)J) (lig. lo8) die manliene jieio le apparenze della sua du|)lice origiiie.

Cosi fonnalo, e invollo daircsilissimo slralercUo cereo che serve a riunire i varii
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fill tra (li loin, a dare solidil.'i al bozzolo c a farlo iiicf^lio adcrirc al luojjo clic

la larva si sccjiiie \wv rosliiiiivi la sua scrica piiiiioiic . inline a ine!;Iio difen-

derla da tiitle le vicende atrnosrerielie die |i(i(icl)liciii reeaile daniin e inellere

in peiieolo la \ila della crisalide.

CAPO II.

AKATOMIA DELLA CRISALUJE.

AKTICOLO I.

Superficie della cvisnlidn.

(Tav. X cd .\l.)

Eccoci anivali a contcmplar qiicsto inslancabilc baco, die, conipito il falicoso

lavoro di tesscrc il bozzolo, si prcpaia ad ahbandonarc iin' ultima volla le

spou;lie di larva per assumere quelle di erisalide. 11 sue esterno annuneia il

prossimo niulamento; egli s'aeeorcia e s'ingrossa, i suoi anelli si a\\ieiiiano,

si fanno piii convessi; la sua posizionc e Icggermcnlc curvata (fig. 130); seb-

bene dotalo di molta sensibilila, esso sta immobile. 11 suo colore annuneia cbc

le parti interne si sono slaceale dalla spoglia di larva, e cbe questa puo spac-

carsi ed abbandonar la crisalide. E cio accade in breve; movimenii reiterati

fanno cadere quel vecchio capo e quella vecchia pclle , e la crisalide si pi-e-

senla esleriormcnte perfella.

Dico esleriunneitlo perfella, perdie 1' eslerna e la sola forma die immutabih-

appartieiie alia crisalide ; le parii interne appartengono gia all' insetto alalo, quan-

tuiupie non ancora completo ; p(>r eui alia buccia della crisalide spetterebbe

ancor meglio il nome di larva die non al brueo istesso. Alcuiie parti super-

ficiali pero tradiscono le sottoposte , c si puo dire die I' insetio perfelto vi fa

capolino.

Lo stato di crisalide, anatomicamente parlando, non csisle. 11 bruco passa

l)er gradi insensibili alio stain d' insello perfelto. Fino a (piaiido le nuitazioni

poiiiio nperarsi scnza disluibo delle sue I'unzioni, esso conlimia la sua vita

di baco, niangiando e nutrendosi; ma allorcbe cio non puo piu durare, egli

sospende i varii alti fisiologici, tranquillo sotlo all'involucro della crisalide, unica

parte die veranienle spella a (|ueslo stadio. !\el prinio di die il baco si e fatto
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crisaliile, iiifcmaincnio poco iliircrisce dall'antcecdcnlc in ciii era ancora larva,

come (li poco iliU'erisce 1' iiisclto pcrfotlo ilallo slalo di cnisalidc ncl suo vdliino

iiionio.

AppiMia la crisalidc i' coinparsa fiioii del suo inviliippo, i'niollc, d'un giallo

cilrino, c lpgu;eniienlc iiiuida ; ma il coiilatlo coiraiia la asciiiga subitaniente, c

le fa proiidiTC una tinia pii'i oscnra, clio va sonipre crosccndo noi piinii diu- o

Ire niorni: sicclu'' in (picslo lasso di Iciiipo il colore vale a dislingucrne rclaC).

La forma del enrpo della crisalide (llg. 10, 20 e 21, Tav. II, e lig. 129 e

131, Tav. \) si puo rassomigliarc a qneihi d'un fuse o di due coni riunili per

la lore base, preslamenle Ironcati c terminauti con estremila arrolondatc. II

corpo, die risulla quiiuli pressoehe cilindrieo , e coniposlo per la massima parU;

di anelli . e va decrescendo verso le sue due estremila.

Solo la meta posleriore del corpo e propriamentc eomposia di anelli , I'anteriore

inveee di pez/.i fra loro saldali, i quali non godono di mo\imenlo, come ne

godono gli anelli dell' addome. 11 corpo mostrasi ineguale per sinuosila, eor-

rispondenli allc pari! clic vanno formandosi al disolto di quella corleecia coriacea.

Ouando la crisalide Iia gia preso consislenza, nel quale slalo io la descrivo,

non ha appendici di sorla slaecale; ricordero solo i peli esilissimi ehe licoprono

piuUoslo rieeamenle la parle vcnlralc, nientrc sono piii voluminosi ncUa dorsale.

Circa lali appendici aggiungero ehe nella parte vcnlrale lungo i lati ed equidi-

slanli didla linea mcdiana esislono due ranghi semieircolari di brevi uncinelli

ricurvi it, u,u (lig. 129), i quali corrispondono pcrfellanienle agli uncini de-

scrilli nelle false zampe della larva. Essi si osservano nel 7.°, 8." e 9." anello,

die appunlo nel bruco sono forniti di false zampe; quelle del C.° anello non ti

veggono, perdie nascoslc sotlo la buccia dellc ali A, A. Verso la liuea mcdiana

degli accennali Ire anelli si risconira all'inlerno dei descritti semiccrelii d' un-

cinelli, tma macchietta di pigmenlo nera v, v, v die io lilengo essere traccc di

quel cerchietto nero ehe circonda la falsa zampa. INel 5." anello sui lali del

dorso esislono vestigia delle due maccbiclle semilunari r, r (fig. 131), impiccolite.

L' addome ad anelli currisjionde al 4." anello della larva e suceessi\i lino al

12."; la parte anleiiore e in corrispondenza alia testa del baco cd a' suoi Ire

juimi anelli assai dilalali.

balla parle del dorso tutii i nove anelli addoniinali sono visibili; i primi (re

pen"), copeiti in parle daH'esjiansioiie dclie ali , sono poco palesi; iiifatii dal lalo

(1) Qiicsto colore (/fj70?: oro) giustiflca II noiiic clic g!l niillclii (llodci'o a (jmcsIo slailio dcllii

Vila (l('j»riiisoni. II colore si fa pin rai'lco lU'lla pm^irssionc cIic srp;iu': la lliica diirsalc mcdiana,

rcsti'cmitu iiosleriorc, c poi raiilei-ioic; il vcnlic (i rullimo ad acqulslarc il bruuo oscuro.
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del ventre, il 4.°, il o.° ed il G." soiio alTutlo nascosli (fig. 129). Talvolla peio

iliiesl' ullinio e visil)ilc im poeo iiel siio niari^iiic postcrioie, come tal'allra iii-

vcce 6 nil po' copei'to il 7." iiel suo niavgiiic aiileiiore.

II 1." aiiello visil)il(! dell'adddmc lien dieli'o direllanienle al pezzo ^1 (fig. 131)

del eoisaletlo. La sua supei-lieie e piiillosto irregolare; il 3." poi e forleiuente

sinargiiiato sulla liiiea niediaiia nel lato anteriorc.

II u.° anello (2." addoiiiinale) e paiiineiili noii eoni])lelo, ma si preseiiln jiii'i

regolare neU'andanienlo de' t-iioi margiiii; e convcsso aiiclie nel senso loiiiiitii-

dinale della eiisalidc, c in vieinanza al punto che si nasconde sotto respansione

uliioiinc ed al suo margine anteiiore porta il primo pajo visibile di stigme.

II C.° anello (3." addominale) e jtiu visibile; esso porta il 2.° pajo visibile

di stigme.

Gli anelli 1.", 8.°, 0." c 10." (4.°, 3.", G." 7." addominali) non offrono alcuna

particoiarita, Iranne la loro forma decresccnte ondc costitnire il corpo ovoidec^;

dessi prescMlano risp('lli\amente il 3.°, 'i.", 3." e G." j)ajo xisibiie di sligme.

JNellundceiino anello, assai piii j)iceolo di quelli lino ad ora accennati, esislc

una debolissima traccia del 7.° pajo di stigme visibili. rSuU'altro offre di singo-

lare, tranne che I'impressione z (fig. 129, H.° anello) nclla parte ventrale che

produce una solcatura lungo la linea modiana.

II 1 2." anello (9.° addominale) chiude la scric dcgli anelli del corpo , e cor-

risponde all'ullimo del corpo della larva. La sua snperficie e sparsa di sinuosila,

Ic (juali rappresentano le traccc dellc tre appendici oirerle dall' ultimo anello.

Sono (|uesl(! saldale e niostrano quanto la pelle della ciisalide sia una seniplico

Miodilicazione della pelle della larva. Esiste pure una piccola depressione in cor-

rispondenza all'ano.

La parte anieriorc del corpo e la piu svariata, specialmentc nclla parte iii-

IVriorc e addominale; in essa lisconlransi le trucce dellc appendici toraciche e

cefaliche deirinsetlo perfelto.

La maggioi'c supcrllcie e occupala dalle appendici aliformi AA (fig. 129),

che fasciano (piella j)arte del corpo nclla sua jjorzione venlrale. Ouesle vengonn

a conlatto lungo la linea mcdiana nclla loro parte poslcriorc ; anleriormente si

divaricaiio, lasciando Ira di loro uno spazio coidif'orme, il quale, procedendo

dallesterno all' interne, e occupato primicramcnlc dalle cminenze IJ, B (fig. 1 29),

rapprcscnianic il 3.° pajo di zanipe dell' animale perfelto, che scorrono nelle

loro cstremila per qualche tratto accanto I'una all'altra. Poi sempre inlerna-

nientc succedono le cminenze C, C, corrisponilenti al 2.° pajo di zampc, e li-

nalnientc piu all' interno le cminenze D, D in corrispondenza al l.°pajo.

Mcnire le cminenze B, B e C, C si toccano lumro la linea mcdiana solo nella
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loro oslreinita postcriore (die corrispoiulc ;ii l;iisi), Ic cininonzc D, D si tocfano

in tiilla la loi'o limjiliczza. Lo diU' (Miiiiicnzc loii(l('iii;iaiili E,E conispoiidoiio

ai;Ii ocilii ilcll' iiisi'lto pcrfclto , i' lo liiiiiilK' I'liiiiioiizo /•', /•', die al)l)racdano

liilte lo pari! lino ad oia indicate, eoiTispondoiio alle anlenne ddl'insetto perfetto.

Fra gli ocdii csisle una piaslia G, ipiasi quadiala, con un' inipressione tiian-

iiolaiv lid eeiilro die cmiisiionde ai palpi iiiascellari deiriiisello peilVllo.

La |)arle anieriore ddla ciisalide oia descrilla sla in eonispoiideiiza coi Ire

priiiii andli ddla larva: e iiieiilre iiirerioniienle pieseiila le accennate cminenzc,

siiperioinieiite consta d"iino scudo coiiaceo convesso in tulli i sensi, ditlico,

col niassinio dianielro (dal lato del dorso) trasversalc. Nessuna traccia qui si

riseoiilia dei lie anelii priiiiilisi; vi si osservano iiivece Ire paja di scaglie, die

solanienle pel nuniero, e iioii per la forma e la proporzione, si potrcbbeio riferive

ai Ire andli d'origiiie.

La piaslra dorsale A (fig. 131), conispondeiile al coisaletio deiriiisello pei-

fello, si allaeca ai lali alle due espansioni A, A (fig. 129), B, B (lig. 131),

die ognun vede corrispondere alle ali, nuovi organi caratleiistici ddrinsello

|)erfello. Le espansioni A, A (fig. 120) offrono Ic nenaliire die posseggono aji-

puiilo le ali, nervaUire die slaiino nioddlaiidosi nello sladio della ciisalide.

Tra la base delle antennc havvi uno spazio die e occupalo dalla poizione

anteiiore del capo del future inselto.

Sono (piesle le jiarti die riscontiansi degiie di niaggior rimarco sulla siiper-

ficie della crisalide, la cui teca e di soslanza diilinosa, coniportandosi agli alcali

come appunto si coniportano le sostanze in cui cntra la diitina.

Mentrc aU'esterno lullo e quielo iid corpo della crisalide, iid suo inlerno

iiivece ferve il iiio\iiiiento e la rigenerazione delle paiii. Sono appunlo le nie-

lanioifosi die subiscono in quest' istante i principal! organi del brneo die for-

mano rargomento di cio die segue.

AUTICOLO II.

Isloloyia e formazione dei prineipali organi dcW inselto prrfdlo

sotlo le apparenze della crisalide.

(Tav. X, XI c XIII.)

Appcna il baco da seta cessa di lavorare, preparasi alia sua qiiiiila inula.

Mentr'esso intende tnttavia al suo lavoro, i snoi organi inlerni coniinciano giii

a niodilicarsi cd a passare alio stato di insetlo pcrfello. \i solanienle alia

pcrifeiia del corpo, cioe sotto la cute, che si va organizzando uno strato
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ilcrinico, die si fiira cslcrnc appcna cadiita I'liltima spoglia tiella larva; il (|iiali'

slralo cosliluemlo la cult; dclla crisalidc, dovia alia sua volla cadcrc pcrclu'

lie sorga raiiinialo jicifcllo. II niulaniciito didlc pai'li intcruc scuua (juindi soli

due sladii; (juello di lar\a c qucllo d' iuscllo perfclto: ed e a (piest'ulliiiio elic

si picpaiauo gli organi specialuienle dal nionienio in cui riiitestiiio si e s\iii-

(olalo di tutti gli escreineiili (lie saielibero iiusc'i(i niaterie eteiogeneced eslraiu-e.

II baco da sela ajipeiia lia fiiiilo di filare, presenta I'aspctto olFerto dalia

ligura 130. La sua pelli; si fa grossa e coriacea, e si stacea dalla iiuova tlie

\ a fonnaiidosi di sotlo. Le zanijie membranosc cd il cornetlo caudalc si vuolaiKi

e si essiccano.

Formazionc dclla pel/p ileila crisalidc.— La nuova pelle clie sla forniaiido^i

e aiicora appena abbozzala, c gia cosliluisee (piella clie ho dcscritta come piu-

piia della crisalidc; essa lia originc da tanlc cellule clie appajono in iino stralo

graiiiili)so di ciloblastema condensato; giaiiulose esse pure nel lore contcnuto,

ma a gi'amili pii'i coslipali. \edute ad un fort<' iiigrandimeiilo (iiCO \olle), lro\asi

il loro coiileiiuU) distaie sulle ])iinie dalla membiana cellulaic in quell' epoca

ancor palese. Dopo due giorni circa dalla sospensionc del lavoro, le cellule noii

sono pill liconoscibili nella pelle della crisalidc, ma formano esse delle piastre

analoglie a quelle gia iiolale iiella pelle del baco. assai pin intense di colore,

|)iii slipale, pii'i gi'osse , clie paiimeiili si foudono , iioii lasciando della piinii-

ti\a loio separazionc die qualche debolc Iraccia.

La membrana esterna della crisalidc appena forniafa e d'un giallo cilrino deli-

calissimo, tiasparenle, molle assai. Kssa forma, in corrispondenza delle di\ isioni

,

delle I'orli diipiieature, die servouo alia reciproca articolazione dc' varii aiielii

iiiobili dciraddomc, nelle quali la membrana non acquisla durczza neppme in

seguilo.

i." Mefaworfosi del Icssulo ccllularc. — Prima di progredire nella descri-

zione di (pieste modiiicazioni die le interne parti del baco stauno per inlra-

]»reii(lere, e necessario accenuare die esse si operaiio tulle a spese del tessulo

cellulare o adiposo, il quale a cio si dispone ondc foruire gli clemenii per la

formazione delle novelle ])arli.

II tessulo cellulare nel baco da sela e in (pialsiasi larva e un anmiasso di

globuli o cellule forlemente slipale fia di loro (iig. 14G e 147), die formano

laiili tiocchi o lembi di varia forma imolj^enli lulli qnanti i visceri. Ouesli lembi

o loiiuli, lui ipiali peiicira quasi sempie una Iradica die vi porta 1' aria iie-

ccssaria alia loro vita, non tutti si modilicaiio, ma la massima parte di essi

si scioglie [ler jiassare nella sostanza degli altri organi. Siccomc la crisalidc non

prende alimenlo, apparisce cliiaro die le inodificazioiii die subisce debbono
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liirsi a siH'se ili jiiirli i;iii osislcnti iicl suo corpo. I lobiili poiclono quiiuli la loro

roinpallc/.za, cd il lissiilo adiposo lisolvosi in piccoli amniassi a, a (llg. 144)

«'lic risiiltano di uii |)ici'i)lo iiiiiiii'io di y,l(pliuli adiposi disposli airiiitorno,

alia loro volla poi iiiiili a colliilc granuiosc b , b' , avcnli un piccolo miclco.

l)isau;u;ro!;aiulosi (picsti i!;lolmli con mollissima facilita, no viciic un grave incon-

\ciii('nto lU'Ua sczionc dcila crisalidc o dclla lailalla, ncUc tpiali il U'ssuto ccl-

lidaic si risolvo in una polvcre o nebbia clie vela nolabilincnlc gli organi clie

si anatoniizznno.

I globnli (|iii doscrilli mi pajono ben dilTcrcnli dalle ccUidc pcrilrachcali o

|)i'riloneali accennato del prolVssorc Dc Filipjii, ne credo cbc esse passino dai

loiiuli ilel lessuto celbdare nello spazio inlernuMnbranulare: di die daro ragione

pill avanti descrivcndo le niclamoifosi delle tracliec. 11 dislinlo analoniico di

Tt)iino cio credctte , forse perclie non ^ ide la forinazioiie della nicmbrana spi-

rale che si coslituisce a spese delle cellule di iiuova forniazione clie si addos-

sano alia vcccliia spira. Le cellule infalli veggonsi copiose solo nell'atlo della

inula della pcUe o dell' ullinia spoglia; clie se servissero alia respirazione , do-

Mcbbeio \cdeisi senipre, ed anzi in minor copia, ncl momciilo della inula iiel

ipiale la respirazione e ([uasi sospcsa.

2.° Fonuazione delle trochee.— Le trachee (la cui slruUura fu gia dcscrilta),

iiel nienlre che il baco preparasi alia mctamorfosi della ciisalide, e gia cpiando

lila il bozzolo , olTrono un aspello singolare.

A ridosso della spira esistenle cominciano ad addossarsi delle cellule oblun-

ghc b, b (lig. 1G6), chiaraniente nucleale, le quali a poco a poco aumenlaiio

in numcro, finche coprono totalnicnte la spira. Questo fenomcno e lo stesso

clie riscontrasi Ira una muta e 1' allra , coU'unica dillcrenza die Ira Ic mute

esso iia per eil'ello la formazionc di tracliee analoglie airanlecedenle , mentrc

nella crisalide si gencrano Irachce alquanlo diverse. Ncl tempo die scorre fra

una nulla e 1' allra quesle cellule sono rare assai, come nolo il piofcssore

I)e FilijipiC), e slabiliscono il principio del proccsso di forniazione della nuova

spira.

II professore Dc Filippi
,
prcoccupalo dalla sua idea che queste cellule siano

niodilicazioni del lessulo cellulare o adiposo deslinale alia respirazione, non

diresse le sue osservazioni sulle epoche della loro maggioie o minore comparsa,

lie parla nienomanienlc della inula di tulla la spira della Irachca conlempo-

ranea alia muta della pcUc, la quale inula riebiede die i maleriali si agglome-

riiio inlorno alia vcccliia spira, e ne cosliluiscano la novella. Quesle cellule

^(1) Osservazioni analmnico-fisiolo(jidte, cc. T. I, fig. 1.
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s'agglomcrano (juiiidi di jircfcreiiza quaiulo comiiicia a diiniiiiiiri' laltlvila dclla

respirazioiie clie precede il lelargo.

L' iiiiwnasso di ccUidc si osscrva scmprc, lipeto, in nii,m inula di (imcIicc,

ma e assai piu nianileslo neU'ullinia, qiiando, cioe , ncl l)ac() sotlcnliiino le

traclicc proprie all'insctlo pcifelto die Iianno spire assai piu ampie c fia loro

distanti (fig. I C8), clie difleriscono mollo da quelle del baco. Le spire o giii dclla

nienibrana spiralo distano assai 1' una dall' altia , c la niciultraiia esterna che

seorre fi'a*cssc e luggennente slriala, e pereio ninlto piii diialabilc.

Le cellule di niano in mano che vanno fondcudosi per dar originc alle nuovc

spire, diniinuiscono di nuniero c slanno aderonii alia nuova mcmbrana che

vanno formando: per cui si puo dossa isolare dalla solloposia vcceliia spira ed

averla isolata colle proprie eeilidc formative adercnti h, h (fig. ICO). Lcvala qucsta

nuova niembrana, si prescnta la vecchia spira denudala, quale la oll're la

figura 1C7. La spira interna dista niolto dall' eslerna (fig. IC.'i).

3." Formazione dci miiscoH.— I muscoli tanto ncirenibrionc quaiito nella

crisalide Iraggono origine da cellule. In queslo ullinio caso pero j)recede lo sfa-

cimento dei muscoli precsistenti nel baco.

a) Distruzinne dei muscoli esisleiili. — I muscoli del baco da sela che

s'avvicina a mularsi in crisalide, divcntano fragilissinii: le fibre longiludinali

diininuiscono, le Irasvcrsali si fanno pii'i pajesi pel loro raggrin7.anicnto(fig. 173).

Le fibre perdono la cocrcnza , c si faiuio torluose , rigonliandosi qua e la. In

seguito i muscoli vanno in leinbi ; le loro altaccalure si lilasciano e tullo il les-

suto si risolve in polvcre organica die do\'c sotlo nuove foinic essere espulsa.

Qucsta va a cosliluire i corpuscoli oscillanii (ematozoidi di Guerin-Mcncville),

di cui abbondano i vasi rcnali del bruco dclla crisalide e della farfalla.

b) Fornutzione dei muscoli nuovi. — I nuovi muscoli Iraggono originc da

cellule nucleate a, a, a (fig. 170), provvcdulc da una mcnibranella. La foima-

zione dei muscoli venne da me studiala su quelli dell' esofago ; ed osscrvai le

cellule stessc che dcbbono formare le nuovc fibre niuscolari aderirc alia niem-

branclla anisia die sla inlcrnanicntc a quoslo canale.

Le cellule prime a, a, a (fig. 170) compajono rolonde: a poco a poco si fanno

oblmighc (6, b, b), e contemporaneamente a talc loro allunganiento vcdonsi ap-

parirc delle fibre nel sense della loro lunghezza. Oucste fibre si fanno grada-

tamente assai ]tiu ])ronunciale, c in pari tempo ((udlc compajono Irasvcrsali

(c, c, c). Lc. edlule cosi allungale, die ponno gia dirsi fibi'c niuscolari, Iranne

che hanno ancora le loro estremita primitive tondeggianti, si dispongono ac-

canlo le une alle allre , e formano il tessuto do' muscoli che stanno a strati od

a fasci, secondo la localita ovc si formano. 1 muscoli sono provvcduti di

Vol. VI. 23
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;il)l)on(Iantissime trarlioo; cliiaratncnlc a])paiiscc die I'aria ha gvamlc induenza

iiclla mclaniorfosi dc' li'ssuli 1), D (lit^. 17'j).

\° rormazhne dcllv nienibraitc (Idle ale. — Appcna die la larva assume la

forma ili crisalidc , la menibrana dell' ala ii gia abbozzala ; cssa sta accartocciala

sotto il corrispoiidcnle rialzo die preseiila aH'estcrno la spoglia della ciisalide.

La mcmbiaiia dell' ala si forma medianle la fusione di cellule die col loio

coiileiiuto graiuiloso ne cosliluiseono la liama. Talc menibrana e duplice, con-

sla cioe di due strati o pagine le iine addossate alle altre. Quando qutsic mem-

brane si formano, nuotaiio enlrambe nel licpiido chc bagna tutti i visceri, e

nel cui seno prodneonsi continiiamcnte delle cellule a, a (llg. d7G) chc vanno

ad ingrossare Ic pagine su cui s' addossano.

In mezzo a questc pagine, Ic cellule stcsse che gia si dissc formarc su le

vcccliic le nuovc Irachee, danno primitivamcntc originc ai tronchi tracheali

h, b, h (lig. 17G), cpielli die cosliluiseono il centro o I'asse delle nervalure delle

ali. L'andamcnlo di quesle trachcc e affallo parlicolarc; esse si suddividono

ad angolo aculissimo per portarsi colic lore cslrcmitii b' , b', b' al marginc li-

Iicro deir ala M, M.

I.o slrato estcrno dell' ala, ossia lo stralo squamoso, I'ormasi da cellule pai-

licolari chc, adcrcnli ncUa pagina cstcrna delle due mcmbrancUe, si allungano,

rigonfiansi ad una-cstremita, prcndcndo in gencrc I'aspetto ampolliforme a, <i

(fig. 177), chc varia pcro secondo la forma chc deve assumere la squama.

Quesle cellule si schiacciano, si allungano, Taspetto ampolliforme a, « (lig. 170)

si reslringe, e nel loro inlerno si depone materia chilinosa die le rcnde solide

e dure; quelle del marginc libcro hanno gia preventivamcnte la forma assai al

limgata (fig. 180). L' estrcmita poi c libera; tulle quesle squame si fanno fran-

giale scmpre piii, come si puo vedere in A, B, C, D (fig. 185). Per amore di

brevity, e specialmcnle pcrche di nessuna importanza, non mi estcndero a de-

scrivere partitamentc la loro forma , che varia moltissimo secondo le regioni

che debbono coprire, come c facile persuadcrscne osservando le figure 181,

18-2, 18'i, 18G c 187.

3.° Melamorfosi (Je(jli organi. — Gli organi di cui si compone il corpo

del baco da seta , nel mentre soffrono le interne modificazioni chc ho indicate

nelle fibre niuscolari e nellc trachcc, non chc nelle membrane che concorroiio

a forniarli, assumono forme diU'erenli e si preparano a coslituirsi come noi li

froveremo neirinselto pcrfetto.

ft) Appnnito dHjcrentp.— II lubo inleslinale comincia ad accorciarsi men-

lie che il baco sta aiicora Icssendo Ic ultime Ola del suo bozzolo (fig. 145). I

varii stadii per cui passa qucsl'apparato sono indicali dalle figure 137, 133 e
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133, nelle quali 6 delineato in trc divcrsi periodi. INella figura 137 e rn|)prf-

scnlato ad uii giorno dall' incrisalidainento; ncUa figura 13ii, a lie gioini;

nclla ligiiia 133, a cinqiic giorni.

In quest' iilliiim ligui'a si vcdc il Uibo inlestiiiale accorciursi senipre pii'i,

Hientre die ((iiiteinpoianeainente si stringe. Dappiinia e grosso quasi conic

nel baco (fig. 137), e liscio nclla sua supcriicie. II cordonc muscolare del dorso

t ancora visibile e dupliee. Le due attaecature niuscolari suj)enori Z,Z (fig. 137)

deH'inleslino sono (jui allungate, stanle die lo stoniaco si devc portaie nella

cavila dell' adilonie e quiudi assai lonlano dal capo ove tutlavia rimane I'cslre-

mili anlciiorc deU'esofago. II cieco comincia a inodificaisi, assumeiido un dia-

metro niinore del reslaute dell'apparato digeslivo, iiieoniiiiciando dall' inseizionc

dci vasi malpighiani fino all' eslremila anale. I suoi rigoiiiiamcnti sono ancora

visibili, ma assai diniiiiuiti.

Frattanto s' iiUunga sempre piii I'esofago, e s' accorcia lo stomaco. Un sc-

condo sladio di cpiesta modifica/.ionc pud essere fissalo, in coirispondenza a

quanlo vedesi di prolilo nella figura 141.

I vasi renali si staccano piu o meno presto dall' inteslino cui aderivano. Tal-

volla rimangono ancora adcrcnli , mentre che il tubo si c gia di molto laccor-

ciato; tal'allia, al conlrario, si slaecano gia nienlr'esso e ancora lungo. Ad ogni

modo e eirelto ultimo delle indicate modificazioni il distacco reale di qucsti vasi

(fig. 133). Giacciono essi allora di preferenza ai lati dell' inteslino, stante cbe

le parti posteriori di questo sono occupate dagli ovarii.

L' inteslino frattanto continua ad assoltigliarsi ; e come il corpo s' abbre\ ia,

csso si fa circonvolulo. Arrivala poi la metamorfosi prcsso al suo comjtiinento,

vedesi lo stomaco essersi raccorcialo d'assai, non cssendo piii lungo del doppio

dclla sua largbezza (fig. 133), e i suoi vasi malpigliiani essersi slaccati da

quello. La superficie del tenue, dapprima vellutala, si fa in seguito liscia, c

raggiunge lo slato in cui dcve arieslarsi.

Lungo r esofago , durante qucstc modificazioni, sorgc la vescica aerca C
(fig. 141 el 33) che si sviluppa dapprima come una boUa, come un rigonfiamenlo

prodollo dalla lunica esterna dell' esofago. La tunica media non vi prende j)arle,

dal cbe ne nasce cbe continuaudo quesla a coslituire un canale esile ancbe in

quella corrispondenza , 1' interno dclla cavitti della vescicola aerea (venlrkolo

siirr/iidtifc degli anatomici tedescbi ) non e in comunicazione col condotto del-

1 esotago, e (juiiidi neppure col ventricolo, ne coll' eslremila anteriore del tubo

esofageo die riesce alia bocca ; la quale niancanza di comunicazione non devc

sorprenderc nelle farfalle tulle , die non succbiano durante il loro sladio per-

fetto. Quesla vescicola potrebbe qui, solaniente peranalogia, conservare il nome
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(li MMitricolo siiccliiante. lo iion loci in proposilo osscrvazioni comparative; trovo

jioro ilu' il |)riilVssore De I'ilippi iKin riii\cnne comimicazioiu' alcuiia lia ill ossa

I' Tappaialo (iiiiiTcnto. iicppmc in alcimc sjx'ric clir aspirano il nellaic ilc' lioii.

Qiiosia vcscii'ola ^a |)rt's(o crcsct'iitlo ili \oluiiu', conic e dimoslrato in C (li-

{•ura 133). La sua piiniili\a sirullura consta di cellule discoiilali (fig. 148)

scliiaccialc, die si saldano conijilctanicnie , jicrdcndo alia line ogni Ivaccia

dclia ruriiia oiigiiiaiia ( li;;. I'l!)). K giaiule I'csilila dclle parcli, Ic qiiali nclla

sezione preseiilansi d' iiiio splcnddio aigcnlino singolaic. La vescicoia acica

ciinlinua ad aunienlarc di volume , sicclie col piogresso della metamoifosi vienc

ad occu|)are lulla la parte anteiiorc della cavila addominale. Anzi, in segiiito

allespulsione delle nova, la occupa quasi interanicnic, per cui tagliaiido una

I'ailalla iiioila spontaneamcnlc, si vcde tullo il suo addome occupalo da un' ani-

pia cavila, lo cui paieli sono tappezzale dalla memlininclla della vescicoia aeioa.

L' aria o da considerarsi come una sccrezione paiticolare, non penetiandovi

daH'oslerno per nessuna apertura.

Alia line mi parve di osservare che anclie resofago si cliiuda alia sua on-

Irata iioUo slomaco, c cho questo termini cieco nella sua cstremita antcriore,

come lo dimoslra la figura 142.

b) Metuinorfasi del sislema nervosa sotlo le spoylie della crisnlide. —
Poclio parole basteranno alia descrizione del passaggio del sistema ncrvoso

dallo stalo in cui liovasi nella larva in quello clic c proprio deH'insetlo por-

ielto. 1 disegni ollbrli nella Tavola XIII (ilg. 217 a 223), cseguiti nella pro-

porzionc di quattro voile il vero , lengono luogo di qualunque descrizione. Essi

mostrano come ogni parte si modifichi nei varii stadii delle metamorfosi, le quali

consistono in un accorciamento di tutta la catena gangliare , e nella soppressiono

di alcuni ganglii, soppressiono che puo aver luogo in due guise; o collafusione

di parecchi ganglii in uno solo, o coUa scomparsa reale di alcuni di essi lungo

il lilamento che li olTriva. Quesla metamorfosi continua anche durante la vita

dcU'inselto perfelto, la cui catena nervosa si risolvc sempre piii. Qui adunquo

mi liiuilero ad indicare i principali cambiamenli che si possono nolare e i prin-

cipali corollarii die se no ponno dedurrc.

La catena gangliare s'accorcia gia intanto che il baco sta tultavia fessendo

il bozzolo , mcntro eslernamenlo il suo corpo non si palesa ancora ncllo sta-

dio di accorciamento.

Appcna conipiuta la metamorfosi del baco in crisalidc, cd appena che il corpo

ha raggiunlo la lunghezza dell' insello perfotto, anclic la catena gangliare rag-

gitmge il suo massimo accorciamento , il quale si cfretlua a spcse doi cordoiii

coimottivi od inlergangliari, i quali tutti si abbreviano proporzionatamentc, per

cui fiiio al dotto periodo il numcro de' ganglii si mantiene lo stesso.
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II 2." ganglio (1.° sotlo-(!Sofii!j;co) si porta avanti e finiscc por soUoporsi al

gaiiglio die rapprc'scula il ccrscllo. A queslo ganglio sollanlo spiinlaiio le pro-

niiiK-nzc aiilcriori die soppoitano i iioivi aniennali. Alia fine il 4." c li.° gaii-

glio si foiuloiK) iiisie:iie, il 0." seniiipare quasi lolaliiienle, il 7." e Y 8° riiiian-

moiin, il 0." scoiiipiirc, il 10." liniaiu', 1' M ." scoiiipaic , cd il 12." e i:j.° si

I'omldiio iiisienie, iioii coiiseiAtiiido jiiu traccia della loro duplice oiigiiie.

Per eiu elie eiineeiiic il sisleiiia ncrvoso deirinsello perfello vedasi piu avanti

i'artieolo eoiris[)ondente.

c) Mctamorfosi del ^islcma riprodvttore.— E forsc queslo il sistema sog-

gctto a mnggiori niulazioni durante la vita della crisalide. Lc capsule geiiitali

clie nella larva , come fii gia detto , conlengono esdiisivamente le parti die

debboiio cosliluire I'apparalo riprodutlore , si aprono c lo lasdano uscire onde

si sviluppi e raggiunga il suo stato perfetto.

Appeiia la crisalide comjiarc ncl bozzolo, negl'individui femniinei si osserva

die dalla eapsula ovariea disceiidono i quattro ovarii (fig. l^iSj, le cui estreiiiita

gia slaiiiio raceolte sotto la nieiiibraiiella di essa, c precisamenle in corrispon-

denza del cordone die si disse poter essere paragonalo al giibernociilum testis

degli aniinali superiori , in cui gli orgaiii gcnitali escono dalla cavita del venire.

Dapjiiiina i (|nattro ovarii stanno raecolli e dirilti {a, a", fig. 132), nientre

sono ancor l)ie\i; in seguilo, coll' alliingarsi, si fanno lortuosi («', «'). II Ji-

lanienlo die li guida iidla loro diseesa, nicntre nel prime caso era esile c hin-

go (l>), nd secondo si fa breve e grosso (/;').

E qnesto lilo die aceorciandosi senijire piii ed iiigrossandosi, offre poi dei

proliiiigaineiili e produce gli organi aeccssorii, come si vedranno descritti nel

scgueiitc Capo die tralla dell' anatomia della farfalla.

Frallanto udla figura 133 veggousi abbozzate queste parti, e si mostra come

gli ovarii abbiano raggiimta 1' eslremita posteriore deiraddonie e possano cosi

esscrsi messi in rapporto coUe pareti di qucsta cavila cd apeili aU'csterno.

La meinbrana delle capsule ovaiidic a poco a poco si distrugge cd al luogo

di essa vegj^onsi le (|uattro estreiiiila d' origine dei qiiatiro tubi ovarici ^l (fi-

gura 130), lutte ripiegate, lerminata ciascuna da un' espaiisione roniboidale.

Riimile desse insiemc lappresentano ancora la forma della eapsula ovariea die

lc raediiudeva. Scparato I'ovario a (piesl' epoca , vedesi formato di due mem-

brane iiiolli e terminare nella espaiisione A (fig. 1 38). Ndl' iiilerno, iidreslieiiiila

airallo termiuale, moslransi ancora dei gernii li, B, che iion malureraiino mai.

Formazione delle appendicL— Le appendici si compongono di membranelle

csilissiiiie , lc quali presenlauo la forma dell'organo cui danno origine, e nolle

quali si dcpositano cd cntrano <pici materiali die dcbbono costituire Torgano
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clie tli lii liae piiiu'ipio. E parimenli una niembranella osilissiina die forma le

zainpe. una iiu'iiil)ianclla csilissiina clif forma lo anlcmic, una dollc quali t-

rappri'scnlata ilalla lii!,ura 171, ovc si xcde 1' interna cavila porcorsa ila una

trachea clie da origine all'assc dell'anlcnna; da questa parlono delle trachee

sccondario, linissimo, di cui in lueve si jiprdo la Iraccia, e die coslituiscono

I'asse delle harholine di eui cousia oijni antenna.

In tulte queste parti, die debbono poi divenirc coriacec, presto si depone

la chilina, e si fanno opache c dure.

CAPO III.

ANATOMIA DELLA FARFALLA.

ARTICOLO I.

Stiperpcie del corpo delta farfalla e sislemn cutnnen.

(Tav. U, XI e XII.)

.L' esleriore del Bomhyx mori ridiiama quello dei bonibici affini, e basta get-

tare un' oediiata suUc fignre 22 e 23 della Tavola II per averne un' idea. La

fiujura 22 rappresenta la femmina; la figura 23, il mascliio. Se anclic si eccct-

luino le parti genitali che.ne' due sessi diffcriscono anche esternamcnte, cio

die sara argomento ad ulteriori osservazioni , in questa specie riscontransi altri

carattcri die uc dislinguono i sessi : e dapprima il volume del corpo e la forma

delladdome nella femmina, il quale e assai piii ampio e tondcggianle, nierce

la preponderante massa delle uova die in s6 raccliiude. Per lo stesso motive

r addonie e piatto inferiormente, e poggia pcsantc e abbandonato sul piano die

sostiene I'animale. L' addome del maschio all'incontro e piii esile, piii ciiindri-

co, e termiua piii troncato. Le antenne sono piii lunglic nel masdiio che nella

femmina, c danno alia fisionomia di quello (mi sia lecito usar questa voce par-

lando della faccia d' uu insetto) un non so che di furbesco die non si vede

nella femmina (1).

l\ello stato di vita tutti i movimenti sono pure assai piii svelti nel maschio.

die 11011 nella femmina, la quale si muove con diffieolla.

(1) llo gia notato che i disrgni dcllc ali sono \nu niarcate ordiiiarianicntc nel masdiio clic nella

femmina.
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Delle squame.— II coi|)o del bonibice e lutlo copcrto dalle squamc piopiie

ai Icpldotteri; c quelle che riscontransi sul bonibice del gelso lo faniio collocare

seiiza csitazionc tra i le])i(lotleri nollnini. Soiio esse assai lunglie, spccialmciile

sul corpo, e poi aiieora sul corsalello, variando di lornia iiellc diverse paiti

del coipo che si prendono ad csamc.

Altrove vcnne gia dcsciillo il niodo di fomiazione delle squame nella eiisa-

lide, e come esse risullano di cellule epileiiali clie si inodificano secoiido Ic

parii, assuMieiido le \arie forme die liseoiitiaiisi ueiranimale perfetto.

Tutte le squame si lisolvono in un pcduiicoletlo col quale si ailicolano

sulla pelle, cd in una espansione die succcde al peduncolo ora fililornie, ora

i'ogliaceo , nella quale appimlo slanno le diireienze die piesentano le scjuame.

Ora ci limaiie a dire qualdie cosa del modo d'inserzionc delle squame,

dclla loro intima strulluia, e della loro forma.

Del tiiho nijuamifero. — Sc si confrica un' ala , o una porzionc qualsiasi del

corpo delta faifaila, in modo die le siiuame ne cadano, si osserva in piimo

luogo die (liffieilmenle si puo puliriie all'alto una dataporzione; qualclie squama

vi riniane semprc , la quale e di sommo aiuto onde conoscere il modo di attac-

caliira di tultc. ]\el sifo ove le squame venneio levale veggoiisi lante pro-

niineuzelle a, a, (fig. 4 75), disposte in seiie alternate, che hanno una forma

parlieolare e servono di fulcro c di attaccatura alle squame. La forma di tali

proniiiieiize e quella d'un piccolo tubetto, che daU'ufllcio suo chiamasi luho

sfiuaiiiifcro.

Queslo lubo iia la forma conica g (fig. 183), ma nell' elevarsi sulla sua

base e si fa rapidamente strclto
,
per poi continuarc un poco cilindrico.

La bijsc del tubo squamifero 6 circondata da un orlclto saliente, e il sun

apite termina con un oilelto
f,

nel cui ceiitro esisle una piccola cavila eniisfe-

riea uella cpiale si ricetta il peduncolo ihjlla S(]uama. II tubo stesso poi s'iu-

ualza oblicpio sulla sua base, e da questa oblicpiita dipende lo starsene le

squame adagiate le uue suUe altre, embricatc come le tegole de' nostri tetti.

Stritlturn delle srjuaine.— La figma 1 8.*$ rappresenia la stiuttura delle squame

del bombice, che si compongono di tre laminc. E assai difficile il poterle veder

tutte, il che sc qualclie volta si conscguc, e piu per elfetto del caso che degli

sforzi deir osservatore.

1." Membnwa inferiore. — La inferiore di tutte, «, «, quella che nelle

squame delle ali ne tocca la superficie, e la piu stabile; essa csiste sempie (•

scmbra formare come la base della squama su cui sono tese le altre membrane.

Kelle farfalle diuiiie quesla laminella rillellc al niicroscopio i colori dell'iride,

cii) che lion succcde delle squame del bombice.
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2.° McDtbrona Dieiliu. — La nii'inliiana media b, b c forsc la j)iii difficile

a vedersi e la si disecriie piiiltoslo daH'aiialoiiia del nuulo d'aijire delia natiira,

die dair averla yoliita isolare. I*! dessa die porta le stiialiue loiii^iludinali Ic

qiiali, quasi conle d'nirarpa, soiio lese sulla mcinbraua iiderioie. JNe credo die

quesle slriaturc, quasi cilindrelli, siano adagiate sulla mcmbrana inferiore scnza

essere unite tra di loro per qualelie lei;j;erissiino c trasparenlissimo slraterello.

3." Mcitihrmia siiprriore.— La nieinlMana siiperiore r e quella die porta le

granula/.ioiii ,
per cui sono cosi ornate le S(piaiiie iiella loro parte supcriore.

Oueste grauula/.ioiii, o line striatnre Irasversali, sono allineate, e deeorrono tra

niez/.o alio striatnre longitudinali della mcmbrana media. Intorno alia dubbia

csislcnza della secoiida mcmbrana, si polrebbc supporre cbe le sue strialurc

longitudinali fossero collocate sulla mcmbrana dellc granulazioni , c die allora

la sipiama non constasse die di due sole membrane. A questa supposizionc

pcro si oppone il vcdcr talvolta in squame apposilanicnle nialcoiicie degli spazii

in cui csistono solamcnle la mcmbrana inferiore e le strialurc della media.

La mcmbrana eslcrna supcriore c palcscmcnle tale; ove ella csiste, la squama

V assai piii opaca, per cui e manifesto cbe concorrc ad aumcntarne un poco lo

spcssore.

Forma diversa delle squame. — Le squame variano assai di dimensione c

di forma secondo la regione del corpo su cui poggiano: cosi sul corsalctio cd

ai lati di esso csistono luiigbe e filiformi (fig. 187), scnza espansione di sorla:

sono fiocclielti die coprono 1' attaccalura dellc ali.

E da notarsi che gcneralmente sono dentdlate le squame die poggiano su

parti alfatto privc d'arlicolazione; mentre iiivece sono londcggianti iici loro mar-

gini o\ e le parti si arlicolano c confricano Ira loro. Avrci dcsidcrato , dictro

rescmpio di altri seritlori , di estendcre Ic mie osscrvazioni e dar conto dellc

moltissime dilTcrenze che riscontransi nellc squame delle diverse regioni; ma

stringcndo il tempo prescritto dal Programma, devo limitariiii a qui indicare

Ic dilTcrenze piu marcate
,
quali appajono dalle solto accennate figure.

Squame dcll(> ali (fig. 184). A, A squame della massima parte della su-

perficie dcU'ala; B,B, di alcune linee, specialmente delle oscure; C, C, dellc

ccnlrali.

Squame del margine libcro deH'ala (fig. 182), tutte molto denlcUatc; alcune,

A, A, a trc dcntcllature; altrc, £, B, a quiitlro; allre finalmcnle, C, C, a cin-

que. Lo s\iluppo dellc squame e talvolta impcrfetto, e le dentcllalure incom-

plete , come si vcdc in ^Y.

Squame del corsalctio, specialmente ai suoi lati e sulla sijuama della spalla

(fig. 187).
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Squame di'Il' nddoiiu' suiieriornientc (lie;. 180).

Squimic (Idle zampc iicgli articoli hiisilari (liii. 181).

Del capo delta [ayfalla.— 11 I'npo tlclla lailMlla e la parte piii piccola dcUc

tre principali di cui si coiiipoiio il c-orpo doiriiisi'lto. Esso e,iacc' iiclla sua rcgionc

I'stiema ank"rioie, articolalo siil \iciiio corsalcllo ; ( pii'i iarjio the alio o liin-

j;o ('), c si compone di pezzi solidi, qiiali pari, qiiali iinpari; (juesti ultinii col-

lucati suUa linea niediaiia, (jiielli ai lali.

Ocelli. — 1 due pt'zzi clie sorprciidoiio iiiagi^ioniiontc c die si prestMilano

ai lati del corpo come due i^lobuli coiivcssi, ncri, conipiieatissinii nulla loro

slfuUura, soiio gli ocelli, dci (piali si parlcia difrusameule nell' aiiieolo die

tralla dd sislcnia iiervoso ddla I'arfalla, cui i delli due globuli ncii o, o (fig. 21C)

apparlcngono coslilueudo I'apparalo ddla visiouc, colic loro giandi coriiee, o

cornec coniposle.

Squama fiontale. — Lc quali cornec sono separate tra loro da una lamina

coriacea Z? (fig. 2 1 3) die, veduta di fronle, preseiitasi irregolarnienle (|uadiango-

lare, con due margiiii leggermenle arcuati, die s'accompagnaiio colla convessila

delle cornee, con un margine inferioreyl, aveiile un orlo convesso e due Icggicre

smargiiiaturc ai lali, e con un margine supeiiorc C (fig. 191), parimcnte con-

vesso, ma la cui convessita si puo risolvcre in lie lali, a due dd (piali stanno

le aiileniie. K questa la squama frotUale, di supeilicie ineguale, nella quale si

osservano due infossanienli principali , uiio appena sopra 1' orlello del margine

inferiore, I'allro piu supeiiormente; e luUa coperla di squame.

Squama orcipifule. — AI di dietro ddla sijuania fioulale ne sla una sccoiida

imparl die diiude posteriornienle il cajio , la quale per la sua posizione e per

il suo ullicio e delta squama occipi/ale. E dessa appena un jio' visibile nella

figiira 191; per vederla meglio e d'uopo slaccare il capo ed osservarla nella

parte die corrisponde al corsalelto. Ouesia squama s' unisce per una salda

sutura alia I'ronlale; la qiial sulura ai lali dd corpo, al disopra degli occhi,

prescnla due aperture donde escono i muscoli ed i nervi die penelrano ndle

aiilenne, ed al loro orlo s'arlicola il pezzo basilare D delle anteniie stesse. L'ar-

ticolazioiie ddla testa col corsalcllo si opera niedianle una piccola nienibrana.

Delle antenne. — Come si e delto, le due s(juanie i'ronlale c occipitale prc-

sentano ai lati due aperture in cui s' impianlaiio le antenne. Altorno a (juesle

aperture le due s(|uame so])ra indicate s'inl'ossano un poco, sicclie lc antenne

sorgono dal ceiilro di una dei)ressionc.

(1) In cjucslc (Umciisioiii iiitcndo sempre la farfalla in riiioso sullc sue zaiiipc. La larghuzza c Iras-

vci'salc, la liiii^liczza loiigitudiiialc , I'altezza c vcrlicalc.

Vol. VL 24
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Lc antcnnc A, A (fig. 216) del hombicc del gclso appaitcngono alia sozionc

(icUc |)('tliii:ilo: coiislimo, cioi', {riin'MsIa, da ciii pailono, ((inic lc Iiarlie d'una

piMina, duo sorii' ili iili , isolali c luiii;iii quasi i dciili d'uii pclliiic. La limgliozza

doUe antcnnc, Ira lc cstcrnc convcssila dellc coincc clic dislano di 0™,004o,

c di 0™,007
,
quasi il doppio dclla larghczza ddla testa. I.a squama IVontale

Ira gli ocelli c laiija quasi 0"',0()2.

Lc aiilcnrie coiislano di taiili aiiicoli o pezzi articolali fra loro ; i quali soiui

paragonabili ad anelli eonici elic s'uniscono coi eonligui mcdianle un anellctio

nicnibranoso, assai basso e flic peinicllc una graiide mobilita. Qucsli pczzi, iin-

propiiamcntc cliiamati vcrtebic da Lyonct , vaiiano in nunicro, non solo da-

un indixidno aU'allro, ma ancora da un' antenna all' allra dello stcsso indivi-

diio, oscillando tra i 34 c i 30, cscluso il pezzo basilarc e il piimo articolo

clie a lui siieccde.

Articolo basilarc.— L' articolo basilarc a (llg. 211) si distingue pel suo vo-

lume e per la sua forma conica, coll' apice troncalo rivolto al capo, c la base

all'antcnna. Sorgcndo, si mantiene un poco cilindrico, iiidi s'allarga; I'orlo dclla

base e tondcggiantc e laglialo in isbicco ; la sua lunghezza c 0"',0008.

Prima articolo. — II primo articolo dcU' antenna, chc poggia dircltaincnti!

sopra la base, 6 un scniplicc ancllo tondcggiantc, privo alTalto di appcndice; c

medio in grossczza tra lc basi dell' antenna e lutti gli articoli scgucnli.

Arliroli (Idle aiileiinc.— Da qucslo primo articolo comincia la seric di quelli

oll'crti in ambo i lati da due prolungamenli liliformi arcuati, clic dopo breve

tratlo terminano in punla. Sono essi altrcttanti anellctti eonici o, b, c (fig. 213),

colla base verso 1' cstrcmila dell' antenna , e I' apice troneo verso il capo. La

base ha il marginc convesso e il centro incavato , in cui s' articola il pezzo sus-

segucntc. Dal margine convesso d' ogni pezzo parlono trasversalmcnlc, conic

lo indica la figura 21 G, le appepdici filiformi, che brcvi dapprima, vanno cre-

scendo in dimensionc fino alia 6.^ o 7.^, dopo di che si mantengono d'una me-

dcsima lunghezza (0"',00l) per lungo tratlo; poi cominciano a dccrcscerc, fin-

clie verso reslrcmita dell' antenna sono appcna marcalc. Tali appendici
,
grazio-

samente ricurve in basso etl in avanti, danno allc antennc non poca eleganza.

L' impianio dellc appendici suH' articolo corrispondcnte non s' opera sul proliin-

gamcnto del diameiro trasvcrsale, bensi in corrispondenza d' un segmcnto iii-

feriore (fig. 212). Ond' c chc, faccndosi una sczione Irasversale dell' articolo

e della corrispondcnte appcndice, si vede che la massima parte del cilindro li-

maiic supeiioro all' inserzione di essa.

Osscrvando 1' interna strullura di (|ucsta parte ad un lorlc ingrandimenio,

si vcde chc la cavita A (fig. 212) d'ogni articolo non c circolare, ma cliltica
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tnisvcrsnlincnto. La parclc coriispoiulcntc al scgmonto massinio c piii grossa

(ho non la pardc corrisponilcntc al piccolo scgnicnto, inferiore c posta fra I'iii-

scrzioiie ilclle appendici d, d.

La siipcrlicic siipci'iorc ilcll' aiiicolo c cnporla da S(pianic, Icvato lo ([iiali
,

vi si riscoiitraiio allrcUaiiti piiiiti in coiiispoiulcii/a allc ioro iiiscrzioiii.

Le appendici d, d sono tutte cave nel lore iiileiiio
;

prcsciilaiio iiii ligoiifia-

mcnlo B alia Ioro base , ove non osiste articolazionc , dopo di chc il canalc

iiilerno va diminuendo fine all' apiee delle appendici slessc. !\ella Ioro j)arle

concava le apj)endiei d, d prcsenlano inolli [leii o, o, iiregolari e llessuosi; verso

I'apice ne d provvedula anche la j)aile dorsale convessa.

Museoli e trnchee delle unlenm. — II canalc forrnato da Inlli gli anclli delle

antennc unili fra Ioro , contienc museoli c tracliee. I museoli sono due, uno da

un lalo ed uno dall'allro, lungo i quali scorrono due liacliee.

Nella formazione delle anienne vedonsi slacearc dalle Irachce del canalc

alcunc dirainazioni chc conispondono alle appendici ; diianiazioni chc non mi

fu dato trovarc nell' animale alio stato peilctto , foisc pcrche gia essiccale , o

I'orse ancora per la lore cstrema tenuila.

Palpi mascellari. — La squama frontalc nclla sua parte inferiore che guarda

il piano su cui riposa la farfalla, dielro I'orlo gia notalo porta due eminenze

niolli, gialliccie, diafane, corrispondenti ai palj)i mascellari degli allri inselli;

unica parte die richiami la bocca in questa farfalla, la quale ne c sprovveduta

pcrche non si ciba. I palpi mascellari sono due (fig. 203), uniti per la lore

base: una linea, da cui partono i j)alpi che conslano di due pezzi articolati fra

Ioro, ne segna la divisione. 11 pezzo B, piii anqiio e giosso, e convesso assai

nolle sue pareti c troncalo obliquamente alia sua cstreniila. A queslo succcde una

leggera pellicola, una mcmbranella trasparcnte il/, che serve per I'articolazione

del pezzo eslremo C die vicn dopo e con cui lerniina il palpo; ofTre inlcrna-

nicnte una smarginalura , c terniina appuntato. Entranibi gli articoli dei palpi

mascellari sono coperli di lunghi peli A A, XX che sorgono per aree, ossia

a chiazze. I palpi sono leggermentc curvi, e ricevono nel lore inlcrno un li-

quido die li lende; queslo maucando, si avvizziscono.

Dello aclieleirn nilnneo c delld t^iiperficie del corsaleltn.— Lo scheletro chi-

linoso del corsalclto e d'una composizione cosi complicata die la sua dcscri-

zione c la perfetla sua cognizione riescono sommamente diflicili nell'analomia

degl' inselli. Risulla esso di parti cosi irrcgolari e inolleplici, che senza un lungo

studio non e possiliile formarsene un'idea j)recisa. Le quali parii sono ancor

pill complesse (piando vengano analizzatc nei piolungamcnti che si insinuano

neir interne del torace franiniezzo alle parti molli e che scrvono esclusivanicnte
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airatUiccatiira tloi musooli iulcriii. I)i qiieslc parli, c spefialirionlo di quelle clic

veggonsi aU'ostoriio, oHViaiiio qui la dcseriziouc il ])iu jiossibilmentc succiiita

oil osatta.

11 lonirc ronalctto del bombico del gelso si divide in trc porzioni princi-

pali o tre auelli successivi I'imio all allro e di diverse svilujipo. Conic il let-

tore nia si sara aeeorlo, eonispoudono essi ai Ire piinii aiielli della larva. Ot^iuuio

di (piesti aiielli del eorsalelto, piii o nieno lia loio dislinli, porta uno o due

paja d'appendiei: e pieeisaineute il 1.° anello porta le zampe anteriori; il

2." auello, le due zanipe iiiedie c \\ piinio pajo di ali; il 3." ancllo, il terzo

pajo di zanipe, o zanipe posleiioii, ed il sceondo pajo di ali.

II prinio anello e assai disliiito, in (juanto cbe s'aiticola per mezzo di parti

nienibranose col secondo, mcntre qucsto k saldalo per mezzo di suture col terzo;

la loro divisione quindi e piuttosto niarcata che reale.

I pezzi di eiii eonsia il corsalctto sono coriacci per la maggior parte , ricclii

di chitina, duri, poeo llessibdi; c solaniente nei punii in cui debbono artico-

larsi , si riscontrano delle csili mcmbranelle.

Le figure 190, 191, 192 c seguenti rappresentano le parti principali di

qtiesto anello colic loro appcndici. E da avvertirc ciie questc parti sono discgnate

pri\e delle sqiianie ciic le coproiio e le vclano alia vista allorquando osservasi

un insctto non ancora toccato.

1." anello del corsaletio, o prolorace. — II prime anello con cui s'articola

il capo e il pin piccolo in estensionc, e prende il uonie di prolorace. Esso si

conipone delle due lamine F, F(fig. 190 e 191) che poggiano sul margine

anteriore del mesotorace /, /, mentre nella loro parte interna s'altaccano ad un

anclletio die costituiscc il centro del protorace, al quale anellctto nella sua

parte anteriore e inferiorc s'articola il priino pajo di zanipe.

Primo pajo di zainpe. — Cio che sorprende ncU' esaiiie del prinio pajo di

zampe si e I'essere le medesime coniposte d' un pezzo di piu che non le altre

seguenti. La causa di (ale dilTerenza sta in cio che il jirinio pezzo in esse e iso-

late, mentre che nellc altre e aderente c conl'use con pezzi che compongone il

corsalctto, ceme si vcdra in seguito. Questo pajo di zanipe consta di 5 pezzi

attaccati 1' uno all' altre, e detati di piu o meno libcri mevimenti in forza di

membranelle ciic aderiseono ai conlorni od orletii salient! con cui termina ognuiio

d'essi. I muscoli vi passane nel mezzo. Gli acccnnati pezzi sono dunque altret-

tanti tubi che riceveno nel lero centre muscoli, trachee e nervi.

Priino pezzo od anca (coxa). — II primo pezzo s'articola ad una sporgenza

conica die sorge nella parte; inferiorc del jirotoracc vicinissimo alia linea iiie-

diana. La ligura 192 in una sua mela oil're le zanipe in posto; nell'altra,
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supponeiulosi staccatc, vedoiisi invece i piinti d'insei'zionc. II prinio pczzo, pro-

porzioiiiUiiiiu'iilc iii;li altri pin grosso, o (iisil'oiiiic, ciot' piii i^rosso iicl mezzo.

I^c sue cslreiiiita sono tioiioate, assai ineiio peri) la pcrilciiea clic la ceiitrale.

L'eslrcinila ceiilrale e tagliata assai oMiipiaineiile, picseiilanilo nel suo coiilonio

due coiidili a, b (fia;. 193), niedianle i quaii si ailicola al piotorace. L'estrcmila

jjcrifcrica e pin jiiecola od ei^iiaimenle (il)li(jiia ; essa pure ollre due sporgenzc

coiidiloidee, uiediaute lo quali s'ojteia rarticolazioue col pezzo susseguente.

Tromiilere. — Oueslo pezzo 1 (fig. 193) coiilienc nel suo iiitcrno due la-

mine cartilagincc coperte di niuscoli, le quali s'insinuano nell'anca a, e vi stanno

adercnii niedianle le atlaeealure nuiseolaii: per lal niodo suecedono i niovinienti.

TuUa I'anca e percorsa da rami Iraelieali i\, T (fig. 214), die stanno di pre-

fcrcnza a ridosso de' niuscoli, c da un Ironco ncrvoso chc percorre lutto I'arlo.

Delia eoscia {femur). — Al pczzo inlermcdiario 2 lien dielro la coseia p

(lig. 103), limga (piasi il doppio dell'anca, c grossa quasi la mcta. La figura

raj)presenla ne' suoi tine lali la zanipa sinistra veduta in andjeduc le superlicie.

Essa e sehiacciala nel scnso antero-posteriore; cnlrambe Ic sue eslreniila arli-

colari sono tagliale obliquamente , offrendo un leggero slringimenlo prima dcl-

r eslreniila peril'erica.

Delia (jamba {tibio). — La gamba A e piii breve dclla coseia p, e (juasi

retta e leggermentc rigonfia nel suo mezzo. L' eslreniila coUa quale s' arlicola

alia coseia e tagliala in isbieco, onVendo sollo di quesla un lenue collcllo, ebe

presenla una marginaUira colla quale viene a coiitallo colla coseia nella lles-

sione dell'arlo. Al suo lerzo posleiiore , nella parte interna coniincia, in pros-

simila al suo niargine, una docciatura, cbe profonda dapprima, va a terminare

inscnsil)ilmenle di maiio in mano clie procede verso 1' eslreniila periferica. Su

quesla poggia uii'aj)j)endiee liliforme, die un po' grossa alia sua origine, ler-

niina appuntala, ollrepassando di qualdie poco col suo apiee 1' eslreniila pe-

riferica della ganiba. INon mi e nolo I'uso deiracccnnata appcndiee o sprone,

die non e tolalmcnle rigido.

L' eslremita posleriorc porta trc laminctle carlilaginose j/, j«, o (fig. 208),

csili, lunglie, die penclrano nell' interne dclla coseia e sulle quali si allaccano

i niuscoli per operare i movimenli. Da essi museoli (I'uiio e abduttore, gli allri

due addullori die avvieinaiio I'arlo), sceondo ehe agiscc 1' uno piulloslo die

I'altro, la gamba e striata piu a destra die a sinistra. iNella ligura suddetta

si vede la conlinuazionc dclla trachea T c del nerve N, die dalla coseia passa

nella gamba.

Del tnrso. — Alia ganiba sneeede il laiso (altrc volte dello piede), die si

conipoiie di cinque pczzi, od arlicoli, o I'alangi y, £, 2, A, pi (fig. 193), collocate
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I'una dopo I'altra, rullima dollo (juali t' ariiiata di due imciiii particolari : lulte

iiisioiiio lianno una luni^hozza n)a!;u;i()ie di (jualsiasi altra parte dell' ailo.

Dei cin(jue iudieati arlieoli, il priiuo y e '1 pin largo, e (piallio \o\U' piii lungo

dci lie clie gli succcdono. Tulli \w\ sono cilindrici, e si coirispondono 1' un

I'altro eolle loro esliruiila, le cpuili s' ailieolaiio inediaiile liirvi niemhraiielle.

1/i'stremila perilerica di ognuno e tagliala in isbieco per niodo liie nel niaiiiine

cslerno si prolunga in una breve appendice, il cui scopo e di iinpcdire elie il

lai-so si rilletta troppo all' eslerno, nicntrc ha liberissimi i movimenli aH'interno.

L'nllimo pez/.o [x, lungo circa il dop])io dell' antecedonle , ha forma parlico-

lare, otlVendosi davato, coniinciando cioe slretlo c lerminando con una cslreniita

ingrossala od arrotondata; nella sua lunghezza presentasi Icggcrmcnte curve

verso linlerno dell' arlo. In questa parte rigonfia riscontrasi un' apertura , al

cui contorno niedianle un' adallala mend)ranella s'arlicolano due unciiiiv,v

( lig. 20 i\ assai acuti al loro apice, i cpiali servono alia farfalia per atlaccarsi

ai corpi su cui \ uole soslencrsi. La figura suddclta indica i rapporii di questi

due uncini col pczzo su cui stanno inscriti, non che la direzionc nella quale cssi

ponno ilettersi. Frammozzo ad cssi sorgc una piccola appendice acuta r., del

cui signilicalo nou mi so dar ragionc.

Nell'interno dclla ganiba A sta la massa muscolare chc fa muovcrc il Inrso

col mezzo di prolungamenli senii-coriacei che il tarso slcsso invia neU'inlerno

dolla gamba, e sui ([uali s' inseriscono i niuscoli. E senipre collo stcsso mecca-

nisnio che succede il movimcnlo di questa paito. Uno dei prolunganienti su cui

s'altaccano i muscoli nell'interno dclla gamba attraversa tutto il tarso, e giunto

neH'interno del quinio pezzo (jl, si allarga in una specie di pala a, b (fig. 204),

la (juale olfrc al suo marginc libcro cd allargalo due smarginature corrispondcnti

allc basi dei due uncini che vi stanno cosi articolati. Sccondo che questa pala

c spinta avanti od indictro dai niuscoli, gli uncini sono aperti o chiusi , fanno

non fanno prcsa.

2." anello del corsalcllo, o niesolnrace. — 11 sccondo ancllo di cui si coni-

pone il corsaletto unite saldanicnle col terzo prende il nomc, dalla sua posizione,

di mesolorace, ed e la parte piu considercvole del corsaletto del nostro bombicc.

II inesotoracc, come il metatorace che gli succede, e come tulle le allre

parti del corpo dellinsetto in cui riscontrasi la forma anellare, si puo verlical-

mente dividerc in arco dorsale ed in arco centrale. L' arco dorsalc del meso-

torace sopporta il prime pajo di ali ;
1' arco centrale, il sccondo pajo di zanij)c.

II niesotorace consia di due ampie squame /, / (fig. 100), con\csse in tulli

i sensi , riuuile saldamente lungo la linea mediana superiore e finaniente sliialc

nella lore supcrficie da slriature curve e trasversali.
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II margiiic anlerioio u copcrlo dalle due laincUe F, F j;ia ricordalc, appartc-

iiciili al prolorace.

Lo duo laminc /, /, die si poiiiio coiisidcrare come iin sol pezzo, ofrmno

posteiiormeiite una forle sniarijiiialura, iiella quale sta appoggiato I'altro pezzo

di ciii consta csterioniieiitc e superioiiiienle il niesotorace.

Queslo pezzo L v una lamina romboidale, col massimo diameiro Irasversale,

c in queSlo seiiso assai coii\essa.

La lungliezza lotale del mesoloiace e 0"',005; la sua larghezza, uii po jiiu

di 0"',004 ; la lungliezza della lamina L e 0"',002.

Del parapte.ro. — Anieiioinienle al niesotorace, nella sua parte laterale, sta

tin pezzo , a dir vero, (jiiasi isolalo , ma die tiillavia Iia rapporlo col niede-

sinio. E (pieslo il puraptcro G (iig. 190 e 20C), die consta d'lma lamina li-

jiiegala ad uii quarto della sua lungliezza e posia a cavalcione deirinserzione

dell'ala siijieriore. Ksso e cosi coUocato die la sua parte piii lunga G (fig. 200)

scorre dalla ])arle dorsalc del corsaletto , e la piccola porzione S sconce nella

parte cenlralc, eoprendo repisleriio. Tiilla questa parte, coperla abbondaii-

leinente di lunglic S(iuanic, noii e riconoscibile nell'insetto intatto, e vela alia

sua volta rattaccatura dell'ala.

L'arco venlrale del niesotorace e ancora assai piii cnmplicato, constando di

sei pezzi per lato, saldali tra loro col mezzo di suture S(piamose ; tali pezzi ve-

donsi di fionte nella figural92 c di fianco nella 191, e sono: co, 7', I'epistei-

nuni ; X, V,Z, repimero; a, il pezzo die rapprcsenta I'anca nel secondo pajo

di zainpe.

La parte segnata + e nicnibranosa e coslituiscc 1' attaccatura dell'ala die si

opera al eontorno deH'apertura lasciata tra l'arco dorsalc e 1' arco ventrale del

niesotorace; tra (piesti esiste un soleo profondo.

3." (iiie/lo del corsaletto, o metatoraee. — Posteiiormcnie al niesotorace sla

r ultimo anello di cui si compone il corsaletto, conosciuto dagli entoniologi

solto il nome di metatoraee.

L'arco dorsale del metatoraee si compone di due squame pari. L' anteriore

M, M (Iig. 190 c 191) consta di due jiczzi saldati suUa linea inediana, ove

liaiiiio la minima loro lungliezza , nieiitrc sono piii lunglie verso i niargini la-

terali: costiluiscoiio come un ponte gcltato trasvcrsalmente , nd qual seiiso

sono i'orlemente arcuate. Ouesle due sipiamc , die sono posterinrnienl(! liaii-

cheggiale da una s(iuanielta iV, N , assai esile, forniante (piasi un orlo alle

anteriori , acquistano invece uu po' piu di spessorc alia linea supcriore mediana

ove diniinuiscono Ic ..V, M.

L'arco ventrale del metatoraee consta di sei pezzi. Ire dci qiiali pari: Ira
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(juesti W, y sembraiui fostitiiirc 1' cpiiiicro del nictatoraco; a (fig. 191) rnp-

prcsiMila allelic (pii il pczzo dciraiica ilcl It'i/o |)ajo ili /ampo.

Tra i diu' arclii doisalc c xciiliak' liawi uirapcrliua conic pel priino pajo

di ali , al cni coiilonio s'allacca una nicinliraiia per rarticolazionc del secondo

pajo di ali od ali inlciiori.

Scrnntli) jKijo (li :(iiiii)r o zdiiijn' dfl mosattirare. — Oneslo pajo di zampc

(fiii. I!).')) inaiica, conic ho i^ia lallo riniarcarc, dciranca; Uitla\ia la sua Inii-

<;liezza lolalc e di poco ininoi-c di ipiclla del prinio pajo , il die dipcndc dal-

Tesserc la coscia c la ijaiiiba proporzionalanicnlc piii lunglie.

Trocanfrrr. — Qui I'arlo coniincia dal pczzo inlcnncdiario i, dcllo il tro-

canlerc, incdiantc il ipialc s'arlicola al coisalcllo. 11 Irocantcrc c coiiico; colla

piecola cslrcniila volgcsi al inesolorace; colla graiule, alia pcril'cria; qucsia c ri-

goiilia specialiiientc dal lato interne dcU'ailo, nicntre aU'eslerno il suo conloino

e irregolair per una I'oitc smarginaUiia, allorno alia ipialc si vedc un oilcllo.

11 Irocantcrc invia nel corsalcllo due laniinc carlilagince 0, G ( fig. 207

)

dcslinale ai nio\ inicnti c collocate nella posizionc piu favorcvolc alia loro azioiic.

DeUd cnxriii (fcninr). La coscia |3 divcrsifica assai da (|iiella del piimo pa-

jo; essa e piii lunga c pin rigonfia, lisUingendosi in piossiniita della sua arti-

colazione pcrifcrica clic e tagliala in isbicco. Dal lato del corsalctto c dcUa parte

iiilcrna c Icggermcnte concava per adaltarsi alle convessila del mcsotoracc.

L'aperlina pciifciica e tagliata in modo die pcrinettc alia gainba di applicarsi

contro la coscia. La coscia c vicca nel suo inlerno di nuiscoli i quali s' inseri-

scono sui prolunganicnli cartilaginci clie vi invia la ganiba.

Della (jamha (tibia). — La gamba A e pii!i lunga di quclla del prime pajo;

cssa noil e ligonfia nel mezzo, ma va lentamcnle ingrossandosi verso Testre-

niila die s'arlicola col (aiso. l!n caratlcrc die la distingue dalla gamba del

primo pajo si e die manca di sprone; inlcrnamenlc, nel scnso della sua lun-

gliezza , ha una concavila con cui s' applica alia coscia. Invcce poi dell' appcn-

dice della gamba del primo pajo
,

qucsta olTie alia sua cslremila un proluiiga-

niento spinii'ornic A'. Dal lato cslerno la gainba c convessa; rcstiemita mc-

dianlc la quale s' articola colla coscia e niunita di Ire prolungamcnti cartilaginci

die eiitrano in quclla: uno serve pel muscolo abdutlorc, gli altri due pei nui-

scoli addultoii die sono sempre prevalcnli. Lc fibre inuscolari s' altaccano a

qucsti prokmgaincnli come lc barbe d' una pcnna sulla loro asla.

Tarso. — 11 tarso in queslo secondo pajo non oll'rc alcuna parlicolarita.

lerzo pajo di zampn o zampc del mclalorace.— La lunghezza c lo sviluppo

rclativo dellc parti di questo lerzo pajo di zampc sono in niolla analogia con

qucUi del secondo pajo. La figura 194 rappresenla il loro arto sinislro: A ri-

volto air cslerno ; B nel lalo che guarda il corsalello.
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Trocanlere , Coscia. — II liocanterc 2 6 breve c coiiieo, e gli succcdc una

coscia analo^a assai alia coscia del secoiulo pa jo. Apiemlola, appare licea di

niuscoli elie laiino iimoverc la ;j;arnl)a. Adereiili aU'eslremila clic ij;iiaida il tni-

canlerc riscoiitransi le solile laniiiielle cai'lilai;iiiee pei iiioviinenli.

Gttinba. — La ganiha A c assai lunga, ma nulla oll'ie di spcciale, ncmnicno

lo sprone dil primo pa jo; solaiiienlc al late interno, come iicl sceondo pajo,

presenla il pioluiii^anienlo A'.

Torso. — 11 larso e analoi^o allatlo a quelle delle allre zaaipe.

Mediaute le deserilte zampe apparleneiUi alia sezione dellc ainbiifaforie, il

nosiro boiuMce puo cainniiuare ed aijjifrapparsi co' suoi uncini. Ec;li infatti

eseguisee una specie di passo, c canunina assai lesolarnienle , niovendo con-

Icmporaneaniente la zampa anicriore e poslciiore d'un lato, e 1' intermediaiia

dciraltro; anchc so il suo passo e afrrcttato, il rihno noii varia. Le zanipe

sono inediocrenicule s\iliippale in confronto del coi'po , cd i loro nio\inienti,

n6 niolto \iolenli iie niollo lapidi, stanno in armonia coila vila tranquilla

e quasi sedentaiia che sembra il rctaggio del bombice in tutli gli sladii della

sua vita.

Di'flli orijani dcUit lorninozlone aora, o.s'.sw delle all. — II bond)iee, come

apparteneute ai lepidolleii notlurni, possiede (juallro ali , lutte nienibranose e

prcsso a ])oeo di egnale s\ iluppo. Sono esse totalmente copcrtc di squamc di

varia forma giusta la gia ofierla descrizione. Sc aH'inlcnto di studiarne la na-

(ura vongono le ali ripnlite dalle squamc stessc, si presenlano cosliliiile d'una

lamina meiubranosa, trasparcnic, gialliccia, fragile, divisa da linee salienti in

niolli scomparlimenti di diversa grandczza, linee opachc, di consistcnza cornea,

di color bruno , che diramandosi formano una rete piultosto complicala.

Qiitipasizione della lamina deU'ula. — La lamina dell'ala osservata nella

larfalla essiecata send)ra semplice, composta cioe d'una sola membrana. Ma se

invece si osserxa cjuest' appendice nella sua formazione, ed alloraquando la

larfalla e ancora umida ])er esscrsi spogliata della sua buccia di crisalidc, si vede

die coiisia di due foglie o pagine, appliealc Tuna coniro I'altra, che avviluppano

e lacchiudono nel loro mezzo le nervalure. La lamina superiorc e piii aderenle

a qnestc die non 1' inferiore, che lalvolta si staeea. Riesce agcvole il separarle

nel |)('riodo sopraiiidieato , e taholla I'isolamenlo e spontaneo, quando cioe la

dislensioue dell'ala succede incompleta (').

(1) \clla miova niiilaltia nii dii uii aiiiiu vanno soggcttc Ic farfallc anclic fia noi, si raccoglic

innllo ll<iniilo Ira Ir pa^'iiie dfirala, Ic (juali talvolta divcntaiio varicose al puiilo da scdppiarc, e

prcsciilai-si tospeiso di goccioliiic.

Vol. VI. 25
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Lo liiipe salionii {ncrrntiiiT): soiio vori tiilii ronvessi e cornci siipevionnen-

If, (lonrossi e ([uasi mcinliraiiDsi alia i)a{j;ina inlVrioro ilcH'ala, clic iiaiiiio oii-

jine alia iiascita tleU'ala, c iuscnsihilinenlc climiiuiiscono poilandosi alia po-

riferia. La loro sczionc c; un seniiccrcliio; lii'sse contcngoiio una Irachea cho

i)rovienc dal loiace c clie si siuldividc in liillo Ic raniilicazioiii. Per ossa I'aria

pi-nelra in qucsli ori;ani, li dislendc o li londc ioaigeii.

yervdlure (lell'ala siipnriore. — Le ncr\aluic dcU'ala supcriore del bom-

bice, chc sono assai scniplici. riduconsi alio seguenli: la costale c, c ((ig. 188)

(Radius i\i Jiiriiie), grossa, die parlo dall' arlicolazionc c va verso 1' apice

senza i-aiigiungerlo; appena sotlo di ossa Irovansi : la soUo-coslule (j,(j, (Cubi-

tus di Juriiie), che cessa parinientc prima d'arrivarc all'apicc; vicino alia bast;

V sotto la nervatura sotto-costale nasce la mediana i, i, che va sino all' apiee

deH'ala; dal marginc postcriore doll' articolazionc parte la sn/Zo-vicdiaiin I,/,

assai ondulala, clic ad un date punlo invia la rivorrrnle m, m, die s'atlacca

alia mediana; dal punto eve ha originc la soUo-mcdiana sorge pure un' ultima

nervatma o, o, esile, che va all'angolo interno c die prende il nonie di anale.

Tulle (piosle nervalure portandosi al margine danno origine a nervalure secon-

darie die si portano pure alia perifcria deH'ala.Esiste una cellula discoidalcn, u

assai allungata (').

Nenxam-e deU'nla inferiore.— L'ala inferiore e piu piccola dcUa superiore,

pill tondeggianle e piu breve; in cssa risconlransi la nervatura cos/ale a (lig. 20;5

l)is), la sot/o-roslalc b, la mediana c, la sollo-nmlianu d, I'anale c, Vascellare
f.

^on essendovi ricorrente , manca quest' ala di cellula discoidale.

Lunghezza dell' ala superiore 0'",023

Larghczza massinia ()"',0I1

Lunghezza della cellula discoidale .... 0"',01l

Lunghezza dell' ala inferiore 0"',019

Larghczza 0'",014

Alia base delle ali esistono le altaccature de' muscoli chc parlono dall' in-

terno del petto e mediante i quali s'ojierano i movimenti delle ali, vivaci

specialmente ne'maschi. Qucstc appendici pero sono poco vigorose e poco s\i-

hippale, e il nostro bombice non puo soUevarsi nell'aria e volare.

Dell' addome. — L' addome e la terza parte del corpo deU'insetlo iieilelto,

chc si distingue pel suo predominio sullc altre due, per la sua composizione

di replicali e semplici ancUi, e finalmcntc per contenere nell' interno i visceri

della digestione c dcUa riproduzione.

(I) I.c diramazioui chc nascoiio da allrc ncl canipo stcsso dcirala variauo c iioii liamio iioiiii

spcciali.
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La loriiiii ilcir adilonic del bonibicc dilTeriscc sccondo clic la si osseiva iiel

maschio o iiella femmina, quaiitiiiujiie i pezzi di cui si compoiie siano in csscnza

st'rii|)i-o ("miali : soiio lo nova the (Icformaiio I'addomp dclla fcnimina e lo rcii-

dono |)iii am[)io e loiulci^ijiaiite di (jiiclio del maschio , di eiii si oilie qui la

(jescrizione.

L' addoine possiedc una forma di fuso troncalo a dislanzc diverse daila sua

|»arle |)iii voluminosa. La sua estremila anleriore con cui s'arlicola col corsa-

lello ricsce |)iu anipia clie non la posleriore la (juale termina libera.

Consla di anelli scmplicissimi c assai facilmenlc riconoscibili dopo die sia

slalo spogliato delle sue squame che tulto lo ricoprono.

II prinio anello, un po' piu stretlo, corrisponde al 4." del corpo dclla crisa-

lide: csso e munilo nel suo arco dorsale d'una lamina scagliosa P (lig. 190),

bordeggiata da una laminclla flessibilc; non vi potei scorgere pcro il sccondo

pajo di stignie die \ i dovrebbero corrispondere. L' arco ventralc, mediante il

cpiale I'addouie sla unito al torace, e piccolissimo c inembranoso.

II rj." anello (2.° deiraddomc) e piu anipio; porta Ic Iracce di quelle raac-

chielte c,c (fig. 190) che notai nclla parte dorsale del fi." anello della larva.

II C", 7." cd 8.° anello vamio crescendo, e non offrono parlicolarila di sorta.

II 9.°, 10.° e H." vanno imece diminuendo. Quest' ultimo pero termina an-

cora aperlo c quasi troncato; esse ricetta nel suo inlenio gli organi della copula.

Tutti questi aiicUi sono formati da un ampia lamina K (lig. 190, 191) dal

lulo del dorso, die ai liaiichi ecssa per lasciarsi sostituire da una parete mein-

branosa.

Dal lato deU'addome un'altra lamina J (fig. 191, 192), meno robusta della

dorsale, costiluisce 1' anello.

II niarginc anleriore dellc lamine vcntrali olbe una leggiera smarginalura.

L' ultima lamina \entrale e assai piu bre\e deir ultima dorsale.

DaH'ultimo anello del maschio sporgono e veggonsi all' eslerno gli organi

della generazione o meglio della copula. Si poimo inf'alti osservare i due uncini

M, « (lig. 192), che tengono il maschio scrralo contro la femmina durante il

coilo, ed il pene /;, coUa sua asla coriacca lerminata da un bottone triangolure.
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ARTICOLO II.

Sislema difierenle.

(Tiiv. Xll.)

L'intcsliiio (li'l liombicc alio stalo porfoUo non i; chc una forma del lubo

intoslinale dclla crisalidc in una via di nietamorfosi rogiodicnlc. Duo soli oigani

uuovi o due nuovc parii del lubo cntcrico si aggiungono, nicnlrc lullc 1p allrc

sono ancora ([ucllo dclla lai\ a , scbbone niodiUcalo c in una conlinua dislrii-

/iono. ]\on nunigiando il baco alio stato porlVllo, tuKc le nuo\e paili die veg-

gonsi sorgerc ncUo stadio di crisalide in quegli insetti che si nutrono anche

alio slalo pcrfctto , c che talora mutano perfino di nulrimento , non portano

coniplieazione al sistenia digerenle del bombiee. Solamenlc due grandi vesciche

si s\iluppano in esso; dell' ulTieio di una delle cpiali e facile renders! ragione

considerandola quale riccllacolo d'una secrezione che dove sfiniie e ridurre alia

niorle 1' aniniale ; di quello dell' allia e pin difficile la s])iegazione, poiclie sembia

propria delle farfalle che succhiano gli uniori dei fiori e la rugiada ; siceonie pero

il nosli'o l)ond)ice non si nutic , e probabile che dessa sia deslinala ad alti-o

uflicio. Ma Tordine che ci siamo proposli non ci permettc di anticipare la de-

scrizione di quest' apparato.

DeU'eaofarjo. — Al di dietro dei palpi niasccUaii, che nascondono una pic-

colissima e quasi invisibile apertura, ha principio il lubo digerenle col lungo

esofago A, B (fig. 188 e 189), il quale non e die un allungamenlo del breve

esofago della larva; al niedesinio dcve tener dietro il vcntricolo chilifero F

(lig. 1 88c 189) che si ritira dai primi Ire anelli per ridursi negli anelli addoniinali.

L'esofago e composlo di esili pareli c sepollo in mezzo alia niassa muscolarc

del corsaletto. Verso B si allarga leggermentc per passarc sotio ad un'ampia

veseiea G (fig. 188 e 180), delta impropriamentc stomacn siicrliiante, colla quale

peri) non comunica.

Vescira aeren {stomaco succhianle, Saugmngen).— Ouesia vescica (la /;/M<rrt

del signorGrassi) occupa nella farfalla, di fresco sbucciala, i tre jirimi anelli ad-

doniinali: eonsia d'una csilissiina parele, anista, lras|)arentissiina, coslanlenienle

dilalala dall'aria che la occupa : va essa sempre pin dilalandosi, ed imade nel

baco presso a morire c spccialmeute nel maschio, una gran parte della cavila del-

I'addonie. Nei primi period! olfre questa un pcduncolclto proprio con cu! s'in-

serisce siiH' esofago; ma allargandos! queslo pin lard! , senihra che 1' esofago

lorini iliretlaniente la base su cui poggia la vescica. Esaminali con accuratezza
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i raj)porli fia I'csofaf^o e la vescica aerea, pare chc questa sia dovula solamonle

al rijjonliamonlo dclla mcmbrana cstcrna esofaj^ea, mciitre la muscolaic iniciiia

scorre scminc del sno diaiiicln) , nc esisic coniuiiica/.iono fia Ic due capacila.

Etofdijo jJDsfcriora. — LV-solai^o, dopo csscrc passalo solto la vescica acrea,

cuiiliiiiia a poitarsi poslerioniu'iite col suo priiiiitivo diaiiu'lro per andarc a tcr-

iniiiare nel \enlricolo chilHi'io. Aiulie nclla Sj)/iijnx lijjtditri la vescica aerea

iioii e propriaiui'iilc clie una soxrapposizioiie all' (^sofago , e (igiira quasi uii

(irj;aiio noN clIo aucor nu-iio in rapporto coi \ccciii , come nol noslro boiiibice.

La parte posteriore dell' esofai!;o e esile come Tantcriorc, e lulta d'cguale spcs-

sorc: essa percorre i Ire anelli (4.°, fj.", G.°) dell'addome della farfalla. Lc

sue pan-li (•(iJil('nu;ouo (Idle libre niuscolaii , clic ajjpajouo qiiali rd>re ninscolari

in islacinuMilo , come si presenlano i uiuscoli della larva chc si dislruggono

nella crisalide (*).

Ventiicolo c/n'lifero. — II ventricolo diillfero e breve assai, cilindrico, ma

(I'nna sniJorRcie assai iircgobne per lc; \ aricositii clio formano le sue membrane

e pi'i \asi malpighiani clie ^i serpeggiano sopra. L'atlaccalura coll' csofago e

(lebolissiina, e si vcde come quesla parte non abbia piii nulla a che fare col

ventricolo stesso ; anzi la sua apertura si cliiudc, ed anlerionnente il ventricolo

Icrniina come a rii/-(li-.sarrn. II ventricolo nella sua siipcrlicie e vcllutato e

sparso (li lobuli adiposi e di gliiandole, lc (juali prescntano la forma di sacclii

contcnenli delle cellule nucleate , sostenute da rami di trachcc die vi serpeg-

giano nd mezzo. (Vedi I'Ai't. VI. Sisleimi socrelore ed escrelore.)

La sua tinia e giallastra; varia pero secondo che trovasi vuoto o ripieno del

succoescrementiziodiein queslo periodo della vita del baco e limitatoacoutenere.

Quesla piccola porzione di ventricolo chilifero, chc alloggia per intero nella

parte antcriorc del 4.° audio (7.° addominale) e il rap|)rcsenlante di tutto il

vasto tubo ildia larva. Kdla Splitjux e nei generi airmi, die pur di qualche cosa

si nulrono ueU'eta ])erfella, il tubo chilifero non riducesi a si rislretli limili, ed

occupa scmpre, mediocremente voluminoso, la lunghezza della cavitii dell'addo-

nie. Alia parte inferiore, o per meglio dire posteriore del ventricolo chilifero,

s'attaccano ancora i vasi malpighiani gia descritii nella larva , i ([uali si mo-

slrano (|ui ])roporzionatamenle ancora pin sviluppali.

Dal ventricolo chilifero lino all'ano il tubo intestinalc, piu che altro, ofTresi

(I) Tm U vescica aerea e il vciitiicolo chilifci'o sla a ridosso all'esofago iin ammnsso <li gliiaii-

(loletle, ncllo stesso posto occupato da quelle gia da me indicate nclla larva. Questc gliiandolclte

l>, b (lig. 196) eonlengono una soslanza granulosa ed omogenea; hanno una nienibranella die li

Hivolge, sollo la quale pcneliano alcunc liacliec die s'iiilernano framniezzo ad esse gliiandolelle, c

scrvoiio iiiollrc come mezzo d'allaccalura.
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iliialc nppunilo cli cscroziono, {;iarfhc esso noii serve die a eoniliiiri' ed espel-

lere il pioilotio dei vasi iiialpii^liiani chc va senipre piii aunienlaiKlo.

Dell'iiUeslino tenue. — Frammezzo aH'inserzione dei lul)i uriiiilen si stacca

il leutir G {ii'J.. 188 e 180), elu; esile iielle i)iiine ei)0(lie ilella vita della far-

I'alla, la due profoiule inllessioni nel porlarsi all' indieiro, e con esse pereoire

(lal 7.° i\\ 9." aiiello del bombice (4.° al C.° deiraddonie). Ouesle due inllessioni

appajono nelle figure, dalle quali risulla pure come sia eoslanle il diamelro di

(piesla |)arte inteslinale. La superlieie, o niegjlio la nieiubrana eslerna del le-

nue e pure villosa; sotio di cssa trovansi Ire strali: 1." di fibre longitudinali;

2." di fibre circolari trasvcrsc; 3." di epitelio all'interno.

Del cieco.— Giunto alia 1 0." divisione il tenue (^vescicn urinaria di De Filippi)

niediante lo sbocco / (liii;. 188 e 189) si apre nel eieeo, ehc e un anipio saeco

pirilornie, di color giallo oscuro in causa del liquido die conliene, le cui pareli,

assai esili , osscrvale al microscopio veggonsi delate di cellule composte, chc io

rilengo peter esserc ghiandole, le quali aunientano e diminuiscoiio il prodotlo dei

vasi malpighiani. Le pareli del cieco presentano inoltre niolle Libre muscolari

fl«, bb (fig. 197), quali striate Irasversalmente o volontarie, (juali liscie o in-

volontarie, nen die dei cerpuscoli di cui darenie la descrizione piii a\anli

(Art. VL Sistenia sccretore cd escretore). Xante la \ illosita del tenue, (juanto I'a-

spelte ghiandolare del ciece si fanno piii nianifesli nella decrepitezza del baco.

Alia niolla anipiezza del cieco e da ascriversi la copia del liquido giallo-rosso

die la fiirfalla emette di tratto in tratto; la sua lunghezza e talvolta di 0"',0015.

II contenute del cieco e della stessa nalura di quelle dei tubi uriniferi che

ve lo versane: censta, cioe, di un liquido bruniccio-giallaslro trasparente, e d'un

scdimento resso, pesante, quasi terreo, che al inicroscepie appare cestiluito di

cerpicciuoli cilindrici, brevi, vibranti, lunglii un ventesimo di cenlesimo di

millimetre (O^^OOOS).

Del retlo. — Quasi centinuaziene del ciece, a queslo succcde il rclle, die

si rcslringe sempre piu formando un csilissimo tubo. Per lungo tempo ebbi a

rilcnere che il sue orifizio sbeccasse neU'ovidette, e che il liquido escremenlizio,

I'ecale od urinifero che dir si voglia, uscisse per un'apcrtura coniunc collecata

air estremila eniisl'erica eve terniina l' ovidotto stesso. Era i niolli discgni di

queste parti da me eseguiti, varii stanno ancora fra le mie carte a render testi-

monianza del mie errore e a dimostrarlo. M'era note bensi die il rctto ha un'a-

|)erlnra dislinta in altre larfalle; ma nen sapeva indurnii ad aminetterla nel

boiubiec, perche I'osservaziene non nie I'avea oflerla. Piu delicate riccrclie mi

mestrarene che il cieco s'apre aU'esterno mediante un' apcrtura a se , esilissi-

lua , collecata sepra aU'allra per la quale escono le uova. La figura 210 presenta
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in a' r esilissima apeituia del rcllo a, p in// (|iiella piti ami)ia dcU' ovidotto h.

iVClig. 180) I! I'aiio, clie e circondalo da una cniininza parlicolare scnii-

sferica, visibile aU'eslerno, apparisccnlc nella fcmniina. Oucsto duplicc sbocco

dcgii apparali digcicnle c liproduttoie vcdcsi in inolle figure della Tav. Xl\

.

AUTICOLO III.

Sistema respiratorio e mttscolare.

Si sono ([ui riunili in un solo articolo i due sistemi respiratorio e muscolarc

die ollrcndo poiliissinic parlicolaiila dcgne- di rimarco , pochi cenni basteranno

a descriveili.

A. Sisfoiia respiratorio. — 11 sistcnia rcspiralorio dclla I'ari'alla e assai pii'i

sviluppalo e capacc di qucUo della larva. Le trachee, la cui slruttura e alqnanto

niodilicala , presenlansi tuUc aumcnlatc di volume e d' un aspetto argcnlino

,

clie prima non avcvano. Al primo aprirc una farfalla neH'acqua fa nieraviiilia la

copia {Idle trachee elie cercano di porlarsi alia supcrficie del liquido per la

loro Jcggerezza. Da questo sol falto non si puo ncgare 1' attivissinia funzione

di qiiesti organi nello stadio d'insetto perfello. Le trachee della farfalla sono

sehiacciate, ne hanno quella elaslicita nelle loro pareti che presentano (juclle

della larva. Le spire sono esili, c fra esse sta tesa una esilissiina ed argentea

nicnibrancUa, distendibilc, che mostrasi tutta striata obliquamentc.

Spaccando una farfalla , pare a prinio aspetto aumentato d' assai il sistema

respiratorio nell'insetlo perfetto, anche per una maggiore quanfita di rami; ma
sc si rillctta: 1." che ogiii ramo trachcale del baco aumento di volume; 2." che

tutle le Irachee nel baco sono distribuite sopra una lunghezza di O^iODO, nien-

tre nclla farfalla vcngono concentrate sopra 0"',025 al massimo, non saremo cer-

lamente pin meravigliati dell' apparcnie aumento di questo sisleiiia. L'aumento

reale slara in cio che un corpo divenuto una lerza parte piu breve riceva come

prima la stessa quanlita d'aria.

Le stigme nella farfalla mancano di cerchietto nero completo e sono piu dif-

tieili a riconoscersi anche dopo aver deimdata la parte dclle squame che le ri-

coprono; esse sono lineari e collocate ai lati degli anelli addominali, come

nella larva. La lunghezza dclla loro apertura e maggiore. I rami interstigmatici

csislono ancora anq)ii, naslrifonni, brevi assai e mancanti di manicolto.

Posteriormenlc ad ogni stigma trovasi ancora un \eslibolo da cui partono

le trachee ad immensi pennelli che penetrano in tutti gl' intricalissimr spazii

esislenti fra gli organi, e tutti li uniseono coUe loro lila inlrecciate per mode
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che riescc non poco dinicilc lo sbarazziiiiicli ;i innlixo ilcUa grnnde quanlila

(li trachee chc da ogiii |)ailc Ic avviluppano. Lc slii^me csislono in nmneio di

sei per ciascun lalo dcU' addoino, c di mia per lalo iiol corsalolto, e (pieslo

dinii'ili a si'oru;iMsi. Da (jucsl' ulliino pajo ciiianMiio Irachcc pei nuiscoli di cui

abboiula qiicsla scconda cavila del corpo dcUa I'airalla. Nel capo non mi fu dalo

di scoprinic, i-onie pint' non liiiscii a conslataio la proscnza d'un raino inli-r-

sliiinialii'o tra lo slii;nu> doll' addonii- c (piollt; dol petto. Probabihncnle nc esi-

stera uii altro pajo nol potto, fia Taitioolaziono dol niosotoracc col niotatoraco.

OuoUa clio io risconlrai sta tia il protorace cd il mctatoracc, un jioco indiolro

doUartioolazionc dollo zanipo antorioii.

Le stigino dcH'iiisotlo poifelto lianno nna forma all'atto linoarc, c constano

d'mi somioorcliiollo a (lig. 194 hiscler, Tav.XII), non complolo, di sostanza

dm-a, bnma, rijiida, cliitinosa, di nna i'orma siiigolaro. Ouosto somiccrchiello e

poco airualo, o sla insoiito nollo stralo ojiidormoidoo dclla cuto, ciicondando un

solo lalo dolla stigma. Colla parte allilata (piosl'asticina sla livolla all' alto dol

corpo, considcralo 1' animale poggiante suUe sue zanipc. AH' cstrcniila infcriore

ingrossala di qucslo ramo a sta allaccato I'allro ramo b ,
cui succcde il ramo

c; i quali duo ultimi rami s'intcrnano nolle parti, cui adoriscono i nuiscoli

clic sorvono a muovorc I'apparalo o ad aprirc la stigma. CoUocaudo una far-

falla nell'acqua, obbligata con uno spillo sul fianco, c stirando il ramo c chc

traspariva di sollo la cute, mi c occorso di vcdoro aprirsi la stigma, ed uscirne

una bolla d' aria slanzianlc nel vcstibolo Iracheale die sla di dielro alia slignui

lanto doll' inselto perfoUo che dclla larva. La laminotla cornea dell' apparato

sligmatico or mentovato c forse duplice, polendosi scomporre talvolta in due,

come vcdcsi ncUa fignra 194 ter. Le trachee non olFrono nclla nostra larva in-

grossamonti di sorta chc si possano paragonare a lacune o a voscicolc.

B. Sistema niiiscolaro. — Ouanto e poderoso c sviluppato il sistema musco-

lare nclla larva del bombice del gelso, altrettanlo e limitato ncll' insctto per-

felto. Gia jMalpiglu osscrvo chc molli nuiscoli del baco scompajono, tra cui di

preferenza gli obliiiui, rimancndo in parte i longitudinali. A qucstc aiiliclio

osscrvazioni noi siamo in grado di aggiungere chc se molti niuscoli scompajono,

so ne formano anche di novelli per animare di moto quelle parti che hanno

origino nell' ultimo motamorfosi. I/atlivila di qucslo sistema si concentra tutto

nel corsalolto
,
giaccho noiraddouu' sollo gli anclli csiste solamenle uno stra-

tcrello di csilissimi niuscoletti che servono ai pochi movimcnti di queste parti.

Nel corsaletto invece sei robuste masse parlono dalla superfuio interna dclla

piastra dorsalc per portarsi all' apcrlura interna dogli arli allc cui lamiue dure

si allaccano per produrrc il moto.
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Una sing()l;nita i^iaiulc ollVono qiicsli muscoli del corsalcltn vrdnii al micrn-

scopio: pivsciilaiio cioc', a brcvi iiilcrNalli, dci rigiiiiliainciiti aii<-llari, iiclla

ciii ronispoiulenza cssi soiio |)ii'i Irasparcnti , scbbciic Ic fibre longitudinali

sieiio ^isibili aiiclic in (|U('i puiili. Lc (juali fibre al inargirie del rigonfiainenlo

scmbraiio aiizi pin slipale e iiigrossale, per eiii la traspareiiza della sua parte

cenlralc riesee pin appariscente. Ouesti nodi ora sono inollo vieiiii, ora piii

dislanii, come lo iiidica la fig. HO della Tav. Mil (').

Ho indiealo aitr<)\(', liallando delle zampc, come alio parecchio spine coria-

cee dei varii pezzi, di eui gli arli si conijxtngono, si atlaccano de' inuscoletli per

il lore nioviniento. Oui mi rimane soltanlo di a\ verlirc the i muscoli bisogna

osscrvarli nelle farfalle appena sbucciate, in (juanto cbc sono da annoverarsi

fra quei lessuli die si allerano con nuiiriiior facililii c cbe si trasformano per

I'lnlluenza dell'aiia iiei corpicciuoli ^ibranli, de' quali gia si tenne parola.

ARTICOLO IV.

Sislema circolatorio.

(Tav. Ml.)

Brcvc e la descrizione di questo sislema consistenle ncl solo organo cen-

lralc deslinalo a ricevere il sangue c a versarlo nelle cavitii del corpo, affinche

si niella a coiilatlo colKaria per ^i\ificarsi, e coi visceri pcrnulrirli.

La circolazione negli inselli perfetli fu a lungo conlestata, anclic per riguardo

all'organo cenlrale clie metlc in molo il sangue; fu solamcnle dopo la scoperla

dLCarus (1827) che venae ammcssa come fatlo rcale.

II sislema circolalorio nella larva di poco dillcrisce da qucilo deirinsetlo per-

fcllo; se non die anclie qucsta parte do\elte modificarsi coUe nuove forme as-

sume dall'animale. E dcsso raffiguralo dal lungo canale, a, p, o, y, e, X, ^, v, c

(fig. 189), che scoiTC appena sotlo la pcUe, sleso lungo la linea mediana: si

compone di due membrane, di cui reslerna e muscolosa , ed aderisce forle-

incnlc alia sott<q)osta; vane riesciroiio le niie riccrche per trovarvi la terza mem-
brana che Newport sosliene esistervi. La sua parte cardiaca occupa gli anelli

posteriori dell' addome e lerniina posteriormenlc con un' cslremila leggcrmente

ingrossala e diiusa. I leganii di qucslc parli sono esilissimi fili niuscolaii, misti

(1) Qunlclic cosa d'analiigo s'oirrc iici muscoli della coscia della rana dopo il trattamcnto nel-

I'actiiia. (Vcdi liittUilph Wiiyiierx Litdiilcninrj-^tiifi'ln ziir I'liysioloijie und Eiiliriikcluiifixijcschi-

ehle lieu beiirh. mid liemiisg. von Ales. Kckei: Leipzig, l8o4, lig. Ill, Tav. \ll. ) .\.nclie i mu-
scoli della iiirfalla da mc osscrvati avevano toccato I'acqua.

Vol. VI. 26
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a (juei filamcnii di paiticolarc slruUura, chc Iio nolalo anclic nella larva, e clic

sembra doversi lilcncre come gliiandolc. Ouosli k'nui fill paitono dal lubo pul-

sante per fissarsi alle parii lalorali (0. La sua cavita oilie (lop;li allargainonii c

dogli slringiinnili: i primi coiiis])on(lono alia parte poslcriore degli anelli , i

secoiuli slamio di conlro alle divisioiii iiilcraiiellari, da le quali non esisloiio

valvule ; il die si riscoulra anehe nclla larva , a dillercnza degli aniiiiali tanlo

inirabilmente descritii da Newport c da Strauss.

La parte aorlica nou dilTerisce dalla cardiaca chc j)cr csscrc piu esilc, senza

allar^ainenli , e perche s' apre auterioruienlc.

fiiunlo al 4.° anello (1." dorsale), il vaso pulsanle si approfouda per passar

solln aU'uuionc tra il eorsaletto e I'addonie, per poi rimoulare e scorrerc lui)i;o

la liiiea mediaua convessa del corsalello. Le pulsazioni del canalc dorsale di-

sliuiiuonsi assai bene anehc ncila farfalla; nelle parti periferiehc invecc non mi

fu dale di scorgcrc pulsazioni d' akuna sorla. Eppurc nelle zampe pcnetra

sangue, come penetra franmicv.zo a2,li altri ori!;ani. L'opacita delle parii e forsc

i|ui la causa prineipale che vieta di cliiarire la verita; fors'aiicbe il eorso del

sanguc sarii probabilmente assai lento
,
giacchc 6 nolo chc la circolazione peri-

ferica va sccmando di mano in mano chc I'inselto s'avvicina al suo stadio di

perfezione: cessa dapprima nelle zampc, poi nelle ali, e da ultimo pare non

hmitarsi che al vaso eentrale. A questa legge esislono lultavia alcune cccczioni,

le quali per altro non si estcndono ai Icpidolteri {-).

Esislono canali proprii pel sangue oltrc il vaso dorsale? nol credo. Delia

qucstione della circolazione perilracheale tratter6 nclla Parte fisiologica di que-

sta Monografia. La circolazione non si conosce che mediante il trasporto dci

globuli sanguigni che sono analoghi a quelli della larva, ma assai pifi rari. ^1

sanguc ^ giallo citrino: estratlo dal corpo s'abbruna e si rapprcnde; veduto

al microscopio ofl'rc la singolarila di contenere in maggior copia quci corpuscoli

vibranti chc gia vedemmo coniporrc la parte essenzialc delle secrezioni renali,

e che accennammo come accidcntali nel sangue del baco.

Atlaccniure (hi v(m) dorsale.— II vaso dorsale s'atlacca mediante una rara

ed intcrrotta serie di muscolelti che parlono da' suoi lali, c vanno ^crso le

linec laterali del corpo. Oucsti fili sono cosi disposti che formano un piano

Iriangolare colla base ailati del canale dorsale e coll'apicc aH'cstcrno, il qual

apice va ad altacearsi alia parte interna del marginc lalerale delle piastre chc

cosliluiscc la mela dorsale d' ouriii anello deU'addome.

(1) Vcdi piu avanti a pag. 203.

(2) Carus, Nova act. phys. incd- nat. cur. Vol. IV, pars sccuiida.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 203

Se si lasei la farfalla per (|iialc'lii' tempo nollo spirilo di vino piuttoslo forU",

poi la si spar! da! lalo Nciitialc e la si disleiida, levali i visceri foiik'iiiili iiclla

cavit^, offrcsi aU'osservatorc I'apparato inuscolarc di ciii ora lio fatio ceiino, c

chc cosliluisce prccisanuMile cio die Lyonet descrisse sotlo il iiome di all del

mora iiolla larva del Coamis lif/nipcrda. Tiitii t;!i anclli dell' addomc ai ([uali

corrispondc il canalc dorsale olVrono cpicsla diiplice atlaccatura di iniiseoli ; la

base del tiiangolo c piii o mciio ainpia a norma della maggiorc o niinoie lun-

gliezza deir aiiello ad<loniiiiale chc vi corrispondc. Dcvcsi pero rilcncre cssere

assai rari (juesti niuscoli, come gia vedemmo traltando della larva.

Nel lorace il canal dorsale , cinlo dai muscoli di cui c ricca qucsla cavita

,

chc servono a tenerlo in poslo, non ha attaccaturc speciali, o quanlo meno

a me non fn dato di trovarle.

ARTICOLO V.

Sistema nervoso ed Organi de' sensi.

(Tav. XIII.)

Sinlpnm nervosa (jangliare. — Subitc Ic niodificazioni gia indicate nel corri-

spnndente arlicolo che Iratta della crisalide, ecco come il sistema nervoso si

presenia nelle farfalle del bombicc del gelso.

GanrjUo sopra-esofagfio. — II cervcllo del bombicc o ganglio sopra-csofageo

ha una forma assai singolare (fig. 224, 225, 220; la 226 rappresenla i due primi

ganglii veduti di sotlo). Esso si risolve in una niassa quadrilatera posta trasver-

sidniente a riilnsso dclle prime porzioni dcU'esofago, chc vcduta dal doi-so si

presenta composta quasi di tre piccole masse gangliformi A, B, A (fig. 223),

che insieme formano un tutto unito. Leggcri rigonfiamcnti indicano la triplice

origine. La larghezza di qucsta massa cerebrale e di quasi 0",Ol)l. Dalla sua

parte anteriore c laterale sporgono due grosse appendici C, C, (fig. 225 c 220),

che terminano troncate o tondeggianti. Dalla parte esterna della troncalura sorgc

il nervo antennule chc penetra nelle anlenne (/, d.

Le due masse laterali sono continuate ai lati dai due nervi ottici D, D, die

haiino prcsso a poco un' eguale grossezza , e si dirigono lateralmenlc verso gli

ocelli, ove pcnelrati, terminano con un leggero rigonfiamcnto.

Dalla parte infcriore di questo ganglio sopra-esofagco, al punto di commcssura

clic esisterehbe tra la massa centrale .B e Ic laterali /i, ^1, partono due grossi c

brevi peduncoli f),b (fig. 220), i quali, abbandonata la massa nervosa donde Iras-

sero origine, si portano in basso e indiclro, si allargano, c sulla linea mediana
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fonuano iin ainmasso iiiipari o ganglio F (fig. 226), primo dcUa catena solto-

visccialc. Qiiesli ilue pciliiiu-oli col gaiiglio cfi'cssi fomiano ncl mezzo c coUa massa

nervosa da ciii parlono , t'osliluiscono rancllo per ciii passa I'esile esofago del

nostro l)onil)ii'c. L'esislcn/.a d'lin aiicllo esoragei) cosi h\-v\c risrontrasi assai di

rado, ed a priori si puo iiiiinai;iiiar(' cli'ossa si VcriliciuMa solamciilc iicgli aiii-

mali che non si cibano di nialciia alcuna durante illoro ultimo pcriodo di \ila.

II ganglio sollo-esol'agoo tondcggiaulc F ( llg. '22ri e 22G ) iia aulciiormonle

un margine confa\ o , o posleriormenle si prolunga alquanlo, eoulinuaudo col

cordone connellivo die va al secondo ganglio sotto-iulestinale. Vcduli di sopra

tjuesti (liic primi gauglii . TinlVriore F (fig. 225) sporge in fuori.

Cordone fontiettiro. — II Irallo di distauza ciic passa Ira il ])riiuo c secondo

ganglio sotto-esofageo e di circa 0"',00I2; il cordone chc scorre fra il primo

c secondo ganglio consta di due fili saldati insieme lungo la linea niodiana;

esse portandosi indiotro va a terminare al secondo ganglio.

Ncrci chc iKtrtoiio dtil (jaii'ilio .sopra-rsofafjco. — Dalli^ appcndici C, C par-

tone due grossi nervi (/, (/ (lig. 223 o 220), die si porlauo suhilo aU'oslcrno ,

entrano nelle basi delle antenne, e ne percorrono tutta la distesa d, d... (lig. 224).

11 nervo anletiiiale ad ogni incontro che fa colle barbe sccondarie delle antenne,

vi manda delle ramificazioni 1, 2, 3... 8, cc, Ic ([uali, sebbene io non abbia

poluto seguirle die nei primi arlicoli, pure non dubilo abbiano a peuelrare an-

che nei piii esili verso la punta dell' antenna.

Nervo mandibolare. — Dalla parte interna, non pero all'apice, delle appcn-

dici C, C parte I'esile nervctto e (fig. 22u e 220), che si porta avanli , ma che

termiua ben tosto. E questo il nervo mandibolare, o, meglio, il rappresentanle

del iier\ o mandibolare ? Siccome il nostro bombice non possiede alcuna di que-

sle parli appartenenii all' apparato della maslicazione, cosi e probabile che esi-

stano Ic sole tracee de' nervi che vi si dovrebbero recare. Dal primo ganglio

sotto-esofageo non vidi parlire nervi di sorta, c credo che non ne debbano parlire,

appunto per la mancanza di quelle parti, allc quali negli allri insetii arrivano

nervi da esso ganglio; chc sc pure cio si verifica, lo sara limitalamente a (pial-

chc esilissimo filameuto che i miei occhi non arrivarono a scoprire.

2." Ganglio sotto-intp.ntinale. — II secondo ganglio sotto-intcslinale giace

nei corsaletto circa al suo teizo auleriore; esso presenta una forma tondeggiaii-

te, ed olTre arileiiorincule ucila liiiea mediana il trouco nervoso a, a (fig. 224),

che I'unisce al primo ganglio, e posteriormente le due diramazioiii che lo con-

giungono col secondo ganglio del corsaletto b, b.

Nervo crurale medio.— Dalla parte anteriore di questo ganglio parte il nervo

crurale o, 2 (fig. 224), il quale scorre subito un poco antcriormentc , indi si
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rovcscia ai lali, c pcrcoireado frainmezzo ai iiiuscoli, lro\ asi alia base drllc zainne

del prinio pajo X, [x, clic perconc in lulla la sua lunglie/za, daiido lamlfica-

zioiii a destra e a sinistra ai muscoli niolori di (lueirailo: Ira qucste sorge - per

nriiiia die si dillonde ai muscoli elie a\ vicinano I'ai'lo.

Da ([uesto seeondo gaii|j,lio, dielio al raiuo o', parte per ogni lalo un altro

ran)oscello y, y. die si porta trasvcrsahnenle, dillbndendosi ai muscoli del cor-

saletlo.

I due rami posteriori h, b die partono dal secondo ganglio diretii al terzo,

oiliono nella loro Uwigliezza la singolaiila die (piando la farfalla c appena for-

mala sono assai piu lunglii die a laiialla adulta. INel loro decorrerc cssi circon-

dano un'eniiiieiiza dello sleiiio die s'addenlra nel torace, c serve d'attaccatura

ai muscoli: la varia lungliezza de' (|uali due rami si puo comprenderc coiisul-

tando le figure 2^4 e 'i'-ll, nell' ultima delle tjuali la conlrazione e inassima, e

I'apertura clie cssi lasciaiio e circolarc.

7'erzo (juiitjlio.— La forma di ([ueslo 3." ganglio (fig. 224 c 227), die rap-

preseiila il 4." e il 5." ganglio dcUa larva, e allallo parlicolarc: assai allugato,

oHVe antcriormciite un lato dirilto, nienlre posteriormenle termina loudeggiante.

Talvolla si puo scorgcre la stta duplice origine per una sinarginatura die ri-

seontrasi nc' suoi margiiii lateral!.

Ncfvo crurulc nwclio e postvrlore. — Da (juesto ganglio partono cpiattro paja

di iiervi , due paja antcriori c due paja posteriori. I due paja anteriori si di-

stiihuiscono alia zampa media ed al primo pajo di ale : sono (juesli il crurale

medio (7, <j (fig. 224), o del sccoudo pajo, e il ncrvo alarc anteriore c, c.

I due paja posteriori sono costituili dai iiervi crurale posteriore c' c', o del

terzo pajo, e dair«/rtre posteiiore q', q', o del secondo pajo. Tulti questi nervi

damio esilissime diiamazioni ai muscoli tra cui passano, c vanno ciascuno a

liiiire negli orgaiii da cui preiulono il nome.

GamjUi (iddoniinali. — Dalla parte posteriore del terzo ganglio continua la

catena gangliare unita dai cordoni conneltivi. All'uscirc del corselelto si ha un

leggero rigonfiamento die corrisponde al 6." e 7." ganglio della larva; da essi

portono due esili lilanienli die \anno ai muscoli adiaceiili.

Nel secondo audio addoiiiiuale si lia un (piiiilo ganglio, die corrisponde all'S."

della larva, allungato, elitlico; da csso partono due paja di nervi analoglii a

(|uelli della larva, c die portansi ai muscoli; cosi dicasi del 6.°, 7." e 8." che

lappreseulaiio il 9.", il 10.", I'lL^e il 12.° della larva. Da' quali tulti ha luogo

la raiiiilieazionc dei soliti iilanienti che sarcbbe inutile ripetizione il qui descri-

vcrc paititamente.

Dai Ironchi connctlivi tia ganglio e ganglio vedonsi partire alcuni esili
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lilamenti chc rappresentano i nervi lespiralorii della larva; Hail 6.° cd il 7.° gan-

glio ossei'vasi un leggiero rigonfianienlo w, co, come di ganglio non ancora scom-

posto. Poslerioriiienlc al iiu'desiino parccchi ncrvi lospiralorii partono dal cor-

doiu!
f,

/'; tra il 7." e \'S.° ossorvansi due allii ligonliamenli w w, A A vcra-

nicnlc dislinti c piii cospicui originali dal cordonc ij.

Dairullimo ganglio, (jiiasi una coda equina, parlono nunicrosi filanionti, clie

non lenendo calcolo di qut-lii analoghi ai (llanionli provcnicnii dagli allii gangiii,

sonunano a sotto paja, die si dill'ondono quasi esclusivanicnle agli orgaui dclla

riproduzioue; ond'e chc da qucsto 8." ganglio partono in tuUo novo paja di noivi.

Sisteiua nervoso spldiicnico. — Nella I'arfalla si lisconlrano inollvc

:

1." uu ganglio iVonlalc '^ (fig. 22o c 220), impari, unito per due lilamenti

al ganglio sopra osol'agco.

-1." un pajo anteriorc di gangiii z, z (fig. 224) ai lali dcH'csofago unili per

due lilauieuli al ganglio sopra-esofageo.

3." un pajo posteriore di gangiii o, o, piii csili dei piinii, uuiti a ([ueslo

|)er mezzo d'un fl'.amenlo, e dalla cui parte esferna dcriva altro fdamenio chc

lo mctte in relazionc coi ncrvi crurali anterior!.

Da quesli gangiii partono pure dc' filamcnti chc si dirigono all'csofago.

Di'i nervi ollici e dell' organo delta vista. — La struttura dell' occhio del

hombice 6 analoga a quella che Lyonet ci svclo pel primo nel suo Cossus li-

ijiuperda, e che Strauss trovo parimenti nella Melolonttm. Da cid si vedc che

vi ha grande analogia ncgli occhi composti di tulti gl' insctti (*).

Dalle parli latcrali A, A del ganglio esofageo ha origine un grosso nervoZ), £
(fig. 223 e 226), chc pare, piu che altro, la continuazione del ganglio stesso;

esso terniina arrolondato mE, ed ha un diamctro di 0'",0005. II tronco e sehiac-

ciato nel scnso vcrticale e la sua sezionc e un clisse , come lo indica la lettera

B dclla figura 231; verso la sua cstrcmita s' ingrossa e si fa cilindrico. Que-

st' eslremila cessa tosto che enlra nella cavita orbitale chc era verro descriven-

do, c cessa arrolondata, clavata, mcnire poi Ic succedc una materia nervosa pin

lenue, la quale c attraversata da (iU nervosi piii densi, che sonoda considerarsi

conic la continuazione del nervo ottico.

Coroidea.— Gli accennati fili nervosi, o ncrvi ottici parziali attravcrsano uno

stralo B (fig. 228) d'una materia lenue, nera, che rappresenta la coroide ncgli

(1) V. Lyonpt , OEinres pnslliiimes. — Strauss, ConsUldmtions, clQ.., p. 411, pi. 9. — Diiges,

Aniial. de Sc. Nat., W, 1830, pi. 12. — Wagner, Wieymaim's Arch., 18;i5, p. 372, pi. 5. —
NVill, Beilr. zur Anal tier zusammegesetzen Auijeu mil facceUirlar llontlmul. Leipzig, 1840,

mil 1 Kiipftaf. , in 4.*
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ocelli dcgli aniinali superioii. Lii donde prciidoiio oiii^iiie i ncivi ottici proprii o

parlicolari si vede iiiio stralercllo C (liij. '2i8 e ^3^), di soslaii/.a iicrvea rlie

coiisidcrasi come la retina , e in questo caso giustamcntc dctla retina comunc

Nervi otliei proprii. — I ncrvi otlici proprii F, F (lig. 228 c 232)parloiio

diiainandosi dalla icliiia coniune e si avviano veiso la peiiferia doH'organo,

foiiiiata dalla cornt'a : soiio esilissiini , cd ariivati a 0"',0001 della supcrlicic

interna coniava della cornea, si risolvono in un Icggcro ingrossamcnto piiifoirne

(i, G (lig. 229 e 232), clic Icrniina con una superficie concava. Questo pic-

colo ingrossainenio C, G, che anclie Slrauss trovo nclia Melolonlha vulyarix (*),

e delto (jlobo propria. La sua supcrlicic libera va a finirc in una concavita,

nella quale s'adatta il cristallino propria.

Criatalliiii proprii. — I cristailini proprii, di cui c munito ogni nervo otlico

proprio, si risolvono in tanli coni /, / (lig. 220 c 232), die s'ingrossano verso

la pcril'cria, c stanno uniti gli uni agli allri per la loro niassiina parele. Essi

occupano lo spazio che intercede fra la superficie interna della cornea comune

e la superlicie convessa clie formano uniti insieme fra loro tutli i ylobi pro-

prii dci nervi oUici proprii. L'estrcniila centrale dci ciistallini, quelia cioc che

guarda verso il cenlro dell'organo, e convessa, e si adalta alia concavita gia

indicata pci globi proprii; 1' cstrcmila perifcrica c pure connessa, ma uicno

della centrale , c da questa disposizione ne conscguc che riunile tutlc insieme

ijucste eslrcmita pcriferichc di cristailini formano una superficie convessa lotal-

niente sparsa di piccolc convessita corrispondenli ad ognuno di cssi. La liiii-

gliezza d'ogni cristallino e di 0'""',08 , la larghezza alia loro mcta e quattro volte

meiio della loro lunghczza
,

quindi incirca di 0°"°,02. Tali coipicciuoli sono

leggermcnle giallognoli, Irasparenti assai, ed assai rifrangcnti la luce; posseg-

gono una certa dcnsita che non s'allontana di molto da quelia del cristallino dcgli

aiiimaii superiori. Una guaina fa loro di astuccio , la quale pare continuazione

della guaiiia dci fili nervosi ottici.

Cornea comune. — Si e gia detto che 1' eslrcmita perifcrica dci cristailini

si apjilica contro la superficie interna della cornea comune. Consta essa d' una

laniinclta cornea della forma d'una mezza sfcra cava, posta ai lati della testa, e

che dal suo color nero facilmente e riconoscihile, coslitucndo, d'cntrambi i lati

,

quelle parti che anciic volgarmentc sono denominati gli occlii della farfalla. La

slruttura di questa cornea merita tulta la nostra attenzione , venendosi con essa

a completarc il complicato organo ottico del nostro bombice, nel quale si sono

(1) Strauss, Consider, generates sur les Anint., elc, pag. 413, Tav. IX, fig. 6, i i.



208 MONOGRAFI.V DEL BOMBICE DEL GELSO

i^iii risconliale quasi tulle Ic parli clie 1' assomii^liaiio aH'occliio dcgli animali

supeiioii.

Osscrvata anchc ad occliio undo la cornea comunc ncUa sua superfieie eslcr-

iia, sorim'ude il uero iulenso, nia nou splendente, col quale si niosUa all'os-

siM-valore ; e desso iu tiran paile piodolto dalla ciicoslanza die (juella superfi-

eie lion 6 liscia , uia iria di tanle piccolissinic cd cquidislanli eminenzc. Se poi

si anna roccliio d'uua leiile assai forle , risulta die cpidla cornea puo essere con-

siderata eonie riusienie di un nuiiiero prodii!;ioso di scpianielle di forma csagona

(li". -I'iO), collocate le unc accanlo alle altre. Oujui scpianietla 6 convessa nel

sue ccnlro c lutte Ic convcssita producono quell' ineguaglianza dclla cornea

die ho sopra indicala.

Se si osscrva dal lalo iuterno, si vcde die ad ogni convcssita esterna ddle

iiiccole squanio esagone corrispondc una interna concavita, per cui la superfieie

concava interna di lutta la cornea e scavata in tantc depressioni circolari quanta

sono le sipiainelte esagone di cui eonsta.

Se questa cornea coiiiuue la si sotlopone al niicroseopio, si vedc die ogni

laminclla esagona eonsta di un cerdiietto parinienti csagono die ne forma la pc-

riferia, c d'una memlirandla centrale , esilissima e trasparentissima, die corri-

siiondc al massimo delle couNCSsita esterue die offrouo gli esagoni.

11 cerdiietto duro, opaco, csagono, e piii grosso verso la periferia die verso

il ccntro dell'arco, cio die aumenta la concavita interna dcgli esagoni, tra i

(piali la linea d'unione rinianc sporgente.

La convessilii d'ogni cristallino si applica contro la concavita d'ogni cornea

parziale die, trasparenle iicl mezzo, lasciasi trapassarc dalla luce, la quale per-

corre il cristallino propiio e va a colpire il globo proprio de' nervi ollici.

Poclii organi, di cui I'anotomia coiiiparata ci svela la strullura, sono piii arlifi-

ciosaniente costriitii e piu complicati, nel menlre die, basati sopra le leggi im-

niutahili della iisica, servono in un modo inirabile alio scopo cui sono dcstinali.

E tante meraviglic per pochi giorni di vita!

Noil essendo mobile I'ocehio ncgli inselti era neccssario clic la visione fosse

possibile iu niolte direzioiii dillerenli, al die la natura provvide colla ((uasi sfc-

rieila deU'organo c colla direzione tanto divergente dei nervi ottici.

Ouanluiupie la farfalla posscgga, come si vedra meglio nella Parte fisiologi-

ca, c iidilo e odorato, tutlavia iiessun organo speeiale pare inearieato ad essere

la sedc di ipiesti seusi. Le autenne che abbiamo giii descritlc e che servono

al lalto, pajono incaricatc anche di quelle spcciali sensazioni.
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ART I COLO VI.

- Sislema secretore ed escretore.

( Tav. XII.

)

Le sccrezioiii iicll' iiisello porfcllo soiio minori in iiumero chc non nclla larva.

Gh'nnithilc rsofdijfp. — Fra i;li orjiani socrctoii (l('\()nsi per ])iiine acccnnaiv

h gliiamlolc c'solagci! b, b (lig. 190), di ctii si i' i;ia pailato nell'ailicolo sul Si-

slema (//(/e/P?(/e (li'lla larva, le quali sembrano dpslinale alia secrczione del liqui-

do chc serve alia farfalla per uscir dal bozzolo, sebbene a cio possa opporsi la

rillessioiic die lihiaiidole anaioglie risconliansi anelie iiella larva. Esse eoslitiii-

seoiio un seiiii-collare sail' esol'ago al luogo dolla sua iiiscrzione sul vcntricolo.

GItiandole dello stomaco. — Oltre alle ghiandole esofagce si hanno nella

farfalla del bonibiee le giiiandole dello slomaco eiiiliicro chc gia si e delto essere

saceliclli misli ai lobuli di lessulo ecllulare , sj)arsi sulla sua siiperficie. Ouesfl

saceiielli (lig. l'J9), di forma oblunga, a pero, nei quali penetra un ranio tra-

chcalc a, coMslano di una membrana estcrua b,b, conleneatc le cellule nucleate

r, e, in cui si osservano i nuclei d, d, assai palesi.

Orgaiii dcllii sdn. — Ai lati del venlricolo cliilifero stanno gli orgnni della

seta assai diuiimiili di volume, nei quali tiillicilineule si ponno riseontrare i

grossi tubi della larva. Da laluni si ritennero anzi per qualche tempo per ghian-

dole distinle, ed il profcssore \)c Filippi opino ehe fossero '•- deslinate a secer-

nore I'umore eol (piale la farfalla corrode il l)ozzolo e si pralica 1' apertura

d'uscita. " hi (piesripolesi, oltre 1' abbaglio sull' origine affatto diversa di questi

corpi , i quali derivano dai tubi della seta, v'ha quelle ehe la farfalla abban-

doua uu umore limpidissimo ed alcalino ])er diseiogliere il glutine del bozzolo,

glulinc die io credo secreto dalla ghiandola esolagea
,
per cui non rcgge l' a-

nalogia del colore.

Questi due corpi ghiandolari C, C (fig. 19G)sono d' un rosso rancialo

,

stamio ai lati dello slomaco, e si svolgoiio in due bendellelti die rimangono

ravvolli sopra se slessi. II profcssore De Filippi li scopri composti di globuli

colorati b, b (fig. 198), posti in serie lineari eiitro lubuli circonvoluti, formali

dalla membrancUa a, a, iina e senza struttura. Alcunc anse di questi tubuli

svelte e tras|)()rlate sul porla-oggelli del microscopio , lasciarono vedere ])iu

chiaranu'iile il loro coiiteiiuto e la struttura sfeiica di .que' globuli b', tutti di

egual diamelro e risultanti come da un grosso nuclco trasparente di color giallo-

ranciato pallido, inviluppato da una sostanza pure di colore ranciato, ma assai

Vol. VI. 27
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vivo. La quale sostanza gialla 6 chiaianicnlc la nielamorfosi dclla sola vhv iioii

venne espiilsa in totalila, o ilio, ridotta quasi alio slalo di vornicc, noii (• su-

scotlibile d' osscrc lilala.

La porziouo esilo lililornie anlcriorc si a\ \ iciiia alia parte eoriispondenle del

lato opposlo, lerminando libera e raceorciandosi sempie ])iii ml ogni poco;

qualuuque Iraceia di fdieia ^ seomparsa. Cosl pure la porzione posteriorc, quella

die verainenle seeenie il (luido seiieo, e lidolta ad un senipliee fdo, vhv. va

linendo libero tra i lioeelii di lessiilo cellulare.

Da cio si vcdc die ddle ghiandole dclla seta non limangono die i due sei-

baloi , i quali vcngono scmpie piu assorbiti. Ncssun' allra traceia di organi

seerelori mi In fatio di riseoulrare nel bombice perfetto, iu eui pare {|uiudi

die iiou avveiiijauo aide seciezioui.

Non si trova un sistema assorbcntc esclusivo die dia ragione dello sparine

dei vaiii organi di inauo in inano die il loio uflieio e lerminato: cssi risolvonsi

da se, disaggregandosi iielle loro parlicelh; e preslaudosi ad essere Irasforinali

nel liquido escrenienlizio del cieco die si produce in laiita abbondanza.

Con cio si spiega la facilita coUa quale nelle anatomic microscopiche si rovi-

nano tulte le parti degl'iuselti perfetti: il miiiimo locco li dislruggc, seioglien-

dosi neir acqua che nc resta inlorbidata. Lo slesso accade andie del lessuto

cellulare.

Ghiandole dclla vescica cecale.— Anche il cieco ha le sue gbiandole visibili

giii ad ocebio iiudo , osscrvandosi la sua superficie cosparsa di iiiaccliietle

biandiiccie, rolondc od ovali. Vedute al microscopio, si appalesauo per (piegli

organi, d' ufficio lultora ignoto, di cui parlo Siebold ('). Sono grand! cellule e

(lig. 197) die ne conlcngono di piu piccolo (/, </, le quali alia lor volta

raediiudono (idle minute grauulazioni
f.

Oueste cellule (/, d slanno stipale at-

lorno ad un grosso nuclco e, appareutemente vuolo, die solanieutc sulla

sua parete presenla una macchia quadrata; il qual nucleo vuolo si deve con-

sidcrare come la cavita dclla cellula glandulare, cavilii clic avrebbe in e il

sno foro escretore. Si e giii dello allrove cbe probabilmcnle qucste gbiandole

sono destiiiale a diluire od auiiieutarc il contenulo del cieco.

Vasi malpighiani o rcnali. — 1 vasi nialpigbiani o renali sono piu bre\ i che

nella larva, piu liberi e meno llessuosi; qua e la oll'rono dei rigonfiamenti, le

loro pareti appajono piu opadic e piii turgide che nella larva. Son dessi ri-

pieni dei corpuscoli \ ibranti di cui si e fallo ccnno, corpuscoli che vengono

secret! dalle loro pareli.

(I) Siebold, Vi'iyleidt. Analomie rfee Wirhellnnfn Thicre, \a^. 504.
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I viisi rcnali (j , ij (fig. 202) partoiio dal lalo posleiioie clello stoiuaco; essi

rostiluiscono ancoia un iiilricalo intreccio frannnczzo ai tubi ovaiici o alU; cir-

convoluzioiii tici \asi (Id'crenli ; sono sempre sei, c si porlano insiemc, ina ii-

iTiiolai-rni'iitc, \t'iso la paric anici'iore (Iciraddoiiic. Si lamio pin rii;oii(ii in ])r()s-

siinitii tlclla |)arlP posK-ridre dell' iiilcsliiio, ovc \anno a tfriiiinaro. La loro les-

siliira e assai piii niolle e delicata d'allora clie Irovavansi nclla larva, c facil-

incntc si spezzano.

I vasi rcnali conlcnijono un licpiido giallo rossiccio clie si versa nvW intpsti-

no, il cni nl'licio da qiicslo pnnli) fino all" ano si iiinila appnnlo a Irasportare

il lii|uido sccrelo.

Sui vasi slessi si rivcrsano ancora molte trachce chc sorvono a Icnorli in poslo

e ad clahorare il prodotto die cssi vanno cliniinando dal corpo dell' insetlo.

La loro secrezione e conlinua e si raccoi^lie nella grande \escica del cieeo.

Le particelle vibranli contcnule ncl liquido veggonsi anchc atlravcrso alle pa-

rcli non ancora falle Iroppo opaclie sc si presentano al niicroscopio.

Del lessu/n ccllulare del bombice. — II Icssnlo cellulare del bombicc , allre

voile detio Ipssulo adiposo, dilleriscc assai da qucllo del baeo. Gia abbiamo

parlato delta metamorfosi chc subiscc il lessuto cellulare all' epoca dcUa vila

dclla crisalide. Lsso si disaggrega, perde quella conipaltezza che offre nclla

larva, e non eoslituisee piii quella rele di lacinic cos'i anij)ie che involgono quasi

in un asluecio Uitti gli organi di quella. Le sue masse sono piu piccole, e cir-

condano le estremita delle tracl«;e, le quali pare abbiano una gi-ande influenza

ill (piesta niclamorfosi. Tali masse sono ovali, tondeggianli e com])ongonsi di

cellule di \aric dimension!, molte delle quali posseggono una rifrangibilila assai

grande, c appajono cosliluite di sostanze adipose. E forse per qucst'apparenza

chc venne dalo il nonic di lessuto adiposo ai cuscinelti biancastri, moUi che

involgono i visceri , e ehe sono il siibslralitni di tulte le modificazioni subile

dagii organi stcssi. Simile denominazione pero non puo piii conscrvarsi, priniie-

ramente perche il puro adipc non ha mai ncU' organismo tanta iniportanza, e

in secondo luogo perche risullando composto di cellule, gli si confa assai bene

la denominazione di tessulo cellulare.

Dissi eiie il tessulo cellulare dell' insctto si dislrugge facilmente, risolvendosi

ncllc cellule di cui si componc. Tale dissoluzione puo csscre facilmente veduta

al microscopic fra due lamine di vetro.
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ART I COLO Vll.

Sislema riin'oihitlore.

(Tav. XIV.)

Gli ori^ani gcnitali sono coUocnti nclla cavita adilomiiialo di cui occupano
,

nciranimalt' |)(Mrcltii, la inassima parte. Conic i^ia si (' dclln alloicliL' si liallo

(Icgii ori;aiii geiioratoii ilclla lar\a (eorpi iviiirorini di Lyoncl), csisle iioUa

specie die descrivo 1' iiulividiio mascliio ((/), c 1' individuo feminina ($): im

individuo, cioc, c provvodulo dogli organi iiicaiicati di produire \c nova, os-

sia r t'lcmciilo fi'inmineo , niciilrc 1' allro possiodo (juelli flic damio oriijjine alio

spcrma , ossia rclcinculo niasdiilc. ISclia faiialla gli oii^aiii gcnilali riccvoiio

l)cu niai^ijiorc sviliippo , cd aiizi vi raggiungono il lore stato di pcrfczionc, die

scnibra lo scope di lutla la vila doll' insctto : nclla farfalla il sistcnia liprodul-

torc c (lucllo clic prcdoinina , clie invade tutio il suo corpo , clie tiranneggia il

siio islinto. INella desciizionc analoinica di qiicslo inipoilantissimo sislenia, alia

cui funzione e laccomaiulala la perpetuazionc della specie, mi occupcro dap-

priina degli organi sessnali niaschili
,
poi dci fenimiiici.

1. Organi fienilali masc/iili. — Gli organi niaschili del bonibicc del gelso

si ponno dividcrc in intcrni cd esterni, in proprj ed uccessorj (').

A. Oryani genitali maschili inlerni. — Le parti interne inservienti alia ge-

iierazionc constano del teslicoli , dei canuli defet'enti, delle vesoicole semituili e

del condullo jdculiilorc.

Dei teslicoli.— Due sono i teslicoli, AA, A'A' (fig. 233) coUocati neH'alto

della cavita addoniinale, ncUe parti lateral!; essi differiscono da quelli delle allre

specie di Papilionidi , Sfingidi, Bomhicidi in cio clie, secondo Siebold , ne pos-

seggono uiio solo die rapprcseiila i due teslicoli fusi nella linea incdiana (-).

La loro forma c ovale, assai alliingala, meglio reniforme; la lore lunghezza e

di tic millinictri circa : sono giallicci c tondeggianti in lutlo il loro contorno.

(1) Degli organi gcnilali masciiili nci Icpidolk-ii lialliiioiin spocinlniente

:

Ilcrold , EnlirickelitHfjsijesclticltti: Uer Schmelterlinge (Poiitia Brassiere) , unatomiscli iiiul

physiul. hearheilet. Marburg, 181o (Uii vol. eon Allaiite).

Suckow, /. Anuli>m.-])li)tiit)l. i'lilcrsiick (Gasli'opaclia Piiii ).

" Ileminycr's Zcltschrift. lid. II, tav. 10, fig. i) ( Apliroi)hora spuiiiaiia).

.Malpighi figuro i soli organi esterni del bonibitc masehlo (Tav. X, lig. S). Swamiiierdam li lijjiiio

per ineidoiiza (Tav. .\XXIV, lig. 7). Vedi in ([iiesla Monografia la W^Vvf/oy/Yf/i'd (kl (iomhit:e,\\oh.

(2) Suekow nc Irovo due net gcncrc Vponomcula.
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AlliiiTd/ure lie' testicoli. — I tcsticoli sono inaiitenuli in silo nie(liaiil(! i due

iilnincnti die ho gici notuto nella larva ; ma piii ancora mediantc un abbon-

danlc fascio di tiachee v, v, v die vi si veisano sopra, c die ne occupano la

siipcrlicie. TaUoita accadc die due o Ire rami liaelicali piii roimsli scoiiano

inaggionneiitc tesi suila siiperlicie dei lestieoli e valgano a di\i(lerli quasi in

due Ire masse segnatc da un leggier solco ; il die accade spesse volte andie

jidlc larve.

liuli|)ondontom(Mito da (picsli rami Iradicali fino ad era indicali, i Icslicoli

pn-sciiliino lie! 1(11(1 iaio inlcrno (verso la linca mediana ) ddle soicaliirc die

li dividono in tre poizioni , una mcdiaiia e due alle eslremita. Dalla porzione

niediaiia parlono i due cnmlo/fi dcfercnli B C, B' C

.

Coiidoiti ilvfcrvnli.— Si pirsoiitano (|nesti come duo luii!:,bi lui)iavcnli srm-

pir 11 iiicdcsiino diajnciro, di color bianco lalloo, pdlucidi, assai fragili, i quali,

eseguite ncl loro decorso molle circonvoluzioni ed anse, si poitano nella linea

uicdiana tra il C." ed il 1." audio.

Qui giunii , i due tubi dcfeionli si trovano av\icinali 1" uno dall" allro senza

essere pero fusi iusienic, per cui con qualclic pcna si riesce ad ottcneili se-

pnrati; cosi appunto sono delineali in C, C (fig. 234) (i)-

Dal punio del loro awicinanienU) i due lubi s'ingrossano ; c scmpre piii

auinculundo di volume e divenendo ondulati {F,F', fig. 231), fanno quindi

un forle giuoccliio F", (fig. 233), lilornando quasi sopra se stessi ; ma giunii

in N, si insciiscono sidle vescicole seminali D, ^(fig. 233 e 234) the si

|)rcscntauo loro Irasversalmenle.

Vfsck-olf seiiiiiuili. — Lc vescicole seminali sono di poco piii ample dell' iii-

grossanienlo dei condolli defercnli , di eui a prinio aspello scmbiciebbcro una

conlinuazione, se la loro relazione eoi niedcsimi e la loro posizione non deter-

miiiassero a ritcncrle altrimcnti. 1 condolli dcfcrenli s'inseriscono o alia nielii o

al terzo postcrioic di esse vescicole D,E die, vcdule di profilo, (fig. 233)

lianno la forma d' una naviccUa.

Le vescicole seminali non sono mollo ample: e nel senso della loro lun-

gliezza die non (! maggiore di 3 a 4 millimetii, lanlo lungo la linca mcdiana

superiore die nella iulcriore piesenlano una doccialura, Iraccia dcirunione ddle

due parti laterali A', Y (fig. 234).

Coiidolto ejacufatore. — Da E (fig. 233), ossia dal punto in cui le vesci-

cole seminali ac([uislano quasi il volume dei tubi deferenti , alle mcdesinie lien

(1) II IcUorc comprcndcra facilinciilo die (luesia parte iiilcrna dcgli organi geiiitali e esiii-cssn

di (irolllo nella figiira 2?3, c di prospcUo uclla ligura 231.
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(li.'lio il ioihIoIIo vjunilalore 0, (fig. 233 c 234), uiiico, cilindrico, assai

ciiconvolulo, die terniiiia iiell' iilliiuo aiiollo alia base dol pcnc.

Tiillo (jiiosto parti oonstano di due mcmlirane , 1' una esile esleina , 1' allra

inlerua d' uu niaiii;i(iie spessore: sono liiaiielu', opaelie, lallii^iuose e riai:,ili

assai: da ci6 la diflicolta di forniarsi un'idca precisa di esse parti che pure bi-

sogna svolgere, e die in qucst'operazione faeilnionio si fiangono. E (piasi inii-

lilo I'augiunnero che le niedesime si trovano ripicnc del li(iiiido spernialico die

If peiTorre, costiluilo, come gia si disse, dalle borse spernialorore, c da un li-

(piido die viene a mescolarvisi dalle gliiandole aceessoric.

Chiandole aceessoric. — Oueste gliiandole aceessorie lisullano da due liin-

ghi lubiGC'G"/-, fiC'C'Z'Cfig. 233), ehe, separali iioUa loro origiiie /., />',

si uiiiscono poi, e dopo niolti attoicigliainenli vanno ad inserirsi aU'estreniila

D delle vescieolc seminal!.

Osservateal niieroseopio Ic loro estreniita cbiuse a foiido cieeo a, a (fig. 233 A)

ap])ajono eoinposle d'una mcnibiana esterna esile a (iig. 233 C) e d'una interna

I). (), ehe si presenla gliiandolare. Ncirinterno esisle un canale b', che fa Tufficio

di tradurre il liquido secreto dalle ghiandole; e qucsta una niucosila che si me-

seola eol prodotto dei testicoli e lo diluisce impaltend()^i le \olutc propricla.

B. Oryani (jeniluli maschili eslerni. — Gli orgaui genilali eslcrni si risol-

vono in essenzittli ed in accessorii; ai primi spettando unicamenle i\ pene , come

Torgano mediante il quale s'opeia il passaggio del seme nel corpo dclla fcni-

mina. e (juiiidi il contatto dello sperma colle uova; agli accessorii invece, tulli

(juelli die proteggono I'organo ncccssario e facilitano la copula.

Ouesli organi hanno la loro sede nell'ultimo anello addominale, che e appunto

a eii) assai modifieato, e puo csscre quasi considcralo come un organo accessorio.

Arco dorscile. — L'arco dorsalc offrc poche diircrcnze paragonato cogli archi

dorsali dei precedenti ancUi: e semi-carlilaginco e si arUcola al penultimo anello

coi soliti mezzi ; e piii lungo nclla linca niediana dorsale, ineno ai lali; sicche

tutto I'addome riesce piii breve ai lali: la lunghezza dell' arco dorsale del piimo

anello alia linea superiore e 0'",002; ai lali, O'»001o. Ouesla parte D (fig. 237)

deir ultimo anello appare veduta dairesterno, meiitre nella figura 23G la si vedc

internamente , essendo stata tagliata la sua mela anteriore. Essa termina ai lati

:uanti di riunirsi aU'areo venlrale, colla quale sta in relazione unicamenle col

mezzo di parti inolli della cute.

Arco venlrale; siiperfiele eslerna. — L'arco venlrale (fig. 238 A e B) e piu

breve del dorsale , ed e piu profondamente modifieato ; il suo margine libero

noil e diitto, ma offre una curva particolare. Sotto la letlera A essendo questo

pezzo disegnato di fionlc, si puo scorgervi la curva sinuosa tracciatavi dal
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miir2;ine dell' ultimo jiiicllo ; il (jiiiil inarijiiie r cosliliiilo da tin oilo die da

molto inagj^iior irsisleiiza a tullo il pe/.zo. JNclla parte nirdiaiia, la piii ricntraii-

Ic, il pczzo noil ha piii di 0"',0012 di lunghczza; ai lali raggiiingo qiiclla di

O^jOOii^ , in causa dcllc puntc a, a, ossia due spoigenze del niaigine libero che

si spiccaiio da lui isolate e leiim'mu'nic? incliuate. In cOnispondcnza alle niede-

sinio la piastia oilic una salienza lonj^itudinalc h,b ( lig. 238 A), foise desti-

nala a liufoizaie la sporgcnza a, a. (E noto the coiraccarlocciarc le lamini-

corncc degli insctti , e dei erostacei, e di quanti aniniali le posseggono, la na-

tuia airiva a eoniunicarc ad esse niaggiore solidita.

)

Airo ventralc; xtipcrficie intcrnd. — La snperlieie interna, confrontata col-

rcslerna era indicala , oltrc la sua concavita oilVe una diil'ercnza non ])0C()

impoilanle, eonsislente in cio che a niela della hnigliczza , dalla sua supcificie

interna spiccano due uneini c,r (fig. 238 C, D), convessi verso la parte anle-

riore del eorpo e prospicienti in alto, consideralo 1' insetlo poggiante sopra le sue

zampe. La figura 238 rappresenta I' areo venlralc solto varii aspclli, cioe: A,

la superfieie eslerna ; B , la superOcie interna ; C, la mcdesima vedula dal niar-

gine libero; D, vedula di prolilo dopo averne lagliala una niela. In tntte poi

n rappresenta la sporgenza del niaigine libero; b, la salienza che conduce alia

inedesiina ; e, gli uneini interni ; d, il profilo laglialo. D palesa meglio la forma

;

B e C, la direzione degli uneini che si volgono un poco verso la linea niediana.

L'arco venlrale non corneo in tutta la sua lunghezza, o per lo meno nella

parte sua anleriore, e meno duro; vi ha una leggiera linea di demareazione
,

al e.ui hmile sorgono alia superfieie inferiore i due uneini c, e; la loro lun-

ghezza e di (piasi 0"',0005.

Ouesli due arehi i'oiinano I' ultimo anello deiraddomc, la cui cavita essendo

chiusa da un piano che passa per il margine anleriore di quest' ultimo anello,

costiluisce una cavita aperta posleriormenle , o meglio un fondo cieco , in cui

ilallo stcsso piano setlore sporgono varie jiarti spettanii luUe agli orgaui ge-

nitali esterni , il pene, cioe, e le diverse laniine piii o meno dure
,
piu o uumio

menibranose, di diversa figura, che ora passo a descrivcre.

Le parli slesse oll'rono delle singolari dilTerenzc con quelle delle specie an-

elie ailini al noslro bombiee , meree le (|uali e impedita la produzione di

ibridi in causa di adullere unioni , nel che pure ril'ulgono le pro\ \ ide disposi-

zioni della nalura: le parli dure del maschio corrispoudono cosi perfellaniente

a quelle della iVmniina, che gli organi dellun sesso d' una specie non potreb-

bcro adaltarsi a (pielli del sesso diverso d'un'allra. Traltando degli organi della

copula , ben a ragione Leon Dufour ci dice : " che essi sono la guareutigia

della conservazione dei tipi, e la salvaguardia della legiltimita della specie. "
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Dal niaiu) indiiato , rhc coslituiscc il fondo ticlla cavila liniitala lalcralnioiilo

dalle diu' laniiiic circolari ora descriltc , sorgoiio diu" ominonzc difrcrcntempnle

I'oni^iato e cosliliiilo di paili iniportanti : 1' una di esse occiipa la parte inferioir,

rallia la suiioriorc , ((msidtMnlo raninialc pogijinnlo sid Acnlie. Mn siccomo in

tal nosizioni" le narli siipiMioii cdiJioiKi Ic iiilc'rioii, o (iiicslc sono niciio visil)ili,

cosi tali ori!;ani sono discgnali nolle lii;nre eonie s(^ la farfalla |)Oi!;!j;iasse sul

dorso, (juiiuli come li rappresenteiebbe la lijiuia 102 della Tavola \II. A piii

cliiara inli'Uiiionza dobbo av\ertiie clie deserivondo queste parii chiamero su-

pcrioii (pii'llf lii:;iirate supeiioiinente, le (piali si dovi'anno pero litencrc inlVriori

nella farfalla poggiantc sidle proprie zainpe.

L'eniinenza superioir L (fia;- 230 e 240) serve al pene ; essa ^ conica e

consta di due pozzi senii-lnbulari saldati fra loro in niodo da eostitiiirc un tiibo

la ciii estreniila e lagliala assai in isbieeo. L'inclinazione del taglio e assai for-

te, di niodo ehe nieulre siiperiormente la sua lungbezza e di O^iOOl , inferior-

menlc e di O'",002.

Lc laniine coslilucnti queslo tubo sono di diversa dnrezza ; assai piu solidf!

ed oscurc di linla verso il loro niargine libero, divcntano niembranose verso il

fondo <lella cavita da cui sorgono. Alia linea inediana supcriore la parte dura

|)rende niaggior predominio sull' altra , e quella specie di anello J/ (fig. 239)

clie forinano , e assai piu solido ed oseuro. Tuftavia le anzidetle parti piu

dure non vengono proprio a eontatto sulla linea niediana, ma una piccola por-

zione N (fig. 240) non solida le disgiunge. Inferiormente le due laniine si

prolungano, formando la punta sporgenle (fig. 230) della eminenza conica

cosliluila dalle stesse: talvolla qucsta punta e bifida, dimoslrando per tal mode

clie risulta dall' uncino delle due lamine.

Del prepuzio. — Lc lamine M,M (fig. 240) unendosi tanto in alto che in

basso, formano una specie di anello , dal cui margine interno parte una inem-

branella niollc, clie forma quasi un tubelto, raggrinzato, (lacido, e clie dal sue

ufficio puo veramente cbiamarsi il prepuzio P (fig. 239 e 240). Esso si distingue

facilmente pel suo color chiaro che risalta in mezzo aH'anelletto di color mar-

rone da cui e circondalo: la sua lungbezza e di circa 0™,0003.

Del pene. — Fuori del prepuzio sorge il pene E (fig. 236, 239 c 240),

lubetlo rigido, cilindrico che sporge fuori del prepuzio circa r''",2, e che in-

ternamente s'ajiprofonda fino a ricevere alia sua eslremita il condolto ejacula-

tore. La sua grossezza. tutta cguale, e circa di 0"'"\21.

Soltanto air estremilii esso si cspandc a palella triangolare ed alquanto

imbutiforme. La figura 243 rapprcscnla il pene veduto di prospettiva in A, e

di profile in B. Dalla duplice figura cmergono le contorsioni del margine libero
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e lagliaU) in isliifco, con fiii tcrniina il tubo: v, c, q. A, ^, c, v (fig. 24.'l A)

iiulicaiio gli accidcnli piincij)ali ili qiicsto coulonio lihcro.

L'alira prominciiza, clie s'eleva dal foiido dcUe concavila chc stianio descri-

vcndo , sta sollo la prima, o [lii'i arnpia c toiidcjigiaiilr' ; ha |)riiK'i|)i() con iiii

breve eiliiulro di soslaiiza ineiubranosa , elie raeilmeiitc appare come la conli-

nuazioiie d'liii lubo die dall' inteiiio deiraddomc finisce al suo csleino, altra-

vcrsaiido il sipaiio che qui cliiude quesla cavita. Tale tubo e termiiiato da due

pc/.zi coiiu'i assai duii, di color bruno assai intense, di forma assai bizzarra c

dil'licile a descriversi.

IJapprima e un piccolo anello R (fig. 239), piu alto inferiornientc che supe-

riormenle, di soslanza chitinosa, non avcnte altio ufficio apparente di quello in

fuori di soppoilare il ])ezzo Icrminaie. Esso si lisolve parimenli in un allvo

anello G (lig. 23!) e 240), solido, diu'o, coriaceo, quasi nero, ciie nella sua

pailc superiore si prolunga in una promincnza tondeggiante ravvolta a becco,

colla sua concavita verso I' asse dell'apertura su cui s'innalza. Talc e 1' appa-

renza con cui si mosira osservandolo di lianco (fig. 239); inonire che vedulo

di prospclto (fig. 240), mosira la sua punla ollusa che fa sjiorgenza in i)asso.

Nou saprei meglio assomigliarlo , salve le proporzioni e la minore acutczza di

questa punta, chc ad un becco di cefalopodo. 11 niargine del becco e tondeg-

giante , ed osservato di prospotto , Ic sue due branche laterali vedonsi discen-

derc ed abbracciare 1' apertura.

Parimenli singolare c la parte inferiore di quest'ancllo, in quanlo die la por-

zione dura die abbraccia il (ubo e assai piu sviluppata e forma una specie di

canal(! die preludia aH'eslremila di esso; il qiuil caiiale inferiornienle e nel scnso

della sua lungiiezza appare chiaramente cosliluilo di due distintc mcla, rigonfie,

formanli nel mezzo una forte docciatura. Sono questi due rigonnainenli che

faiiuo si che veduto di fianco il canalc stesso prenda l' aspctlo convesso di un

fondo di nave.

Nel formare reslremita aiiche questa parte d' anello costituisce una promi-

ncnza ricurva, tondeggiante, rivolta in senso contrario della prima, cui scorre in-

conlro. N'eduta di |)rospelto, si appalesa leggermente bifida , simile ad una doc-

ciatura iiandieggiala da due piccole emincnze. Tra la parte superiore cslrema

deir anello giii descritia e 1' inferiore, esistc un leggiero niovimento, nierce del

quale le due porzioni ponno piu o meno serrarsi I'una conlro dell'altra, nel qual

easo la piiuta del becco sup(Miore \ ieuc ricettala nella docciatura die ofTre il seg-

nicnlo inferiore deir audio : al contrario, esse possono anclie scoslarsi, ed al-

lora i due pezzi lasciano vedere I'orifizio // (fig. 240) del canalc (il retto) con-

temiinato dai mcdcsimi.

Vol. VL 28
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La desi'iilla [);ii Ic iiil'iMioio j)u6 divitleisi anche nel senso dclla sua lunjjliezza,

foiislando il'iin pozzo anU'riore / (fig. 239) e d'un pczzo poslciiore S, uniti iii-

sipiiio per nu'zzo di sutiira S(]uaim)sa; la liiioa 7" indica (|ti('Sla s('j)arazionc.

Vnrini per hi copula. — A fitinpiL-ro la dcsci'izioiu' di quello j)arli cslernc

mi rcslano ancora a ricordare due anipic lamiiic U, F, V, F, F (fig. 239 c

240) clic circoidaiio noUa parte siipeiiorc il piano dclla ca\ita proleUiice degli

orgaiii goiiilali cslonii, spingciulosi avaiili per im poco nclla lirica mediana dcl-

laddonie solto il pomillimo aiR-llo.

Le duo lamiiie cominciano in punta in U solto il pcnultiino anello e s' allai-

gano porlandosi indictm, stando scmpre uniti nclla linea mediana V, V. Arrivatc

al marninc dcU'iillimo anello, cd al scpimcnio clic ne forma il fondo, non chc

alia base da cui soi ;;c il pcnc , formano un oilo aiciialo eon ciii nl)l)iacciano tale

promincnza, quindi si biforcano in due laminc ehe disecndono espandendosi

come due carlocei. 11 loro mais;ine libero 6 vaiiamente ondnlato. Ginnle (picsle

limine poi a meta circa dell' area circolarc, si rcstiingono lullo ad nn Iralto,

e si probmgano in due ampii uncini F F' (fig. 23(i, 239 c 2i0), clic passano

ai lali abbracciando restremita del rctto e ricurvaudosi verso il pene.

Gli accennati uncini, lunglii 0"',002, sono assai acuti e rigidi, di color brnno

marronc c presentano delle punte lungo il margine concavo presso laloroeslre-

niila (fig. 244). Ouesti uncini, conlraddistinti colla lettera F, sono divcrsamenle

rappresenlati nellc figure 23G, 237, 239 c 240. Col loro apice raggiungono

il piano dove arriva restremita del pene; 1' apice poi di quest' ultimo, non die

(piello degli uncini sono Ic parti die sporgono dalla estremita deU'addome del

maschio ancora intatlo.

Lunghezzn reale e muscoli del peiw. — Tagliando il prcpuzio, la base della

eminenza su cui si crge, non die le laminc U, V, F (fig. 240), vedesi il jiene

esscrc lungo 0'",004, dunquc piu di quello die appaja aU'csteriio.

II pene piio muovcrsi avanli cd indictro, esscr cioe spinto fuori c rilirato;

il qual niovimenlo si opera mediante due paja di muscoli, relrattori e prulral-

fnti, die partendo da due diversi punti della sua lungh(!zza vanno alia snpcrficic

inlerna della lamina U, V, V.

I jnuscoli retratlori x y, x ij (fig. 241) s'attaccano alia niela del pene, di die-

tro deH'inserzione del prcpuzio, e si portano, divaiicandosi , nclla parte anle-

liorc di essa lamina; contraendosi questi mnscoli, lilirano il pene.

I muscoli pro trailon' )ii o, w o s'attaccano invece aU'estreinila interna del |)c-

ne, ove esso s'inscrisce suUa fine del canale ejaculatore, e portansi, divaiican-

dosi, alia parte iuferiore o poslciiore (supcrlicie interna) della lamina slessa;

contraendosi, portano i'uoii il pene ilalla sua guaina.



MONOGRAFIA DEL BOMDICE DEL GELSO 219

II. Orfiaiii tjexildli foniniiiei.— Gli ori^iini gciiilali dclhi fcinniin;i sono assiii

pill c(iiii|ili(ali (li (jiK'Hi dul inascliio; cssi oHioiisi analoglii a ([iiclli ilcllc allic

specie ili Icpidottcri, c di prefciciiza dci nolturni; il ciic e dimoslralo dalle ana-

lomie die si iianiio di alcuni! di ([iieste ('); ma <• appiiiito (Idle piceole diile-

reiize die bisogiia leiier coiilo , siccoiiie cjuelle die earalleiizzaiio la specie , e

pur tioppo lino ad oni si Irascuraroiio di soverdiio i;li ollinii caralteri aiialo-

iniei foniili da (|ueslc parti per la dislinzione dei gcneri e dellc divisioni di

essi. Gli orgaiii feniniiiiei del baeo fmoiio descrilli e figiirali da Malpiglii (Ta-

vola Ml, iig. I), ina i mezzi d'osservazione die si perlezionaiono dopo quel

sonuno aiialoinico inelloiio ora in grado di iudagare Ic parti pin racilineiite die

alloia noil si potcsse fare, non die di seguirne nieglio randameiito e i ra|)porti.

A. Or(i(tni ijenitoli friiiniiiiili inlerni. — Degli organi genitali fennninei allri

sono interni, allri esterni: grinterni sono assai piii iiumcrosi e intrieati die non

gli esterni; prendeio Ic inosse dai prinii, eni spettano gli ovarj
, gli ovidulli,

la vnf/inn, la borsa copulafrice e il sko condolln , Ic fi/iiandole accessorie , non

elie le ijhianilole dclla rcniicr.

Ikflli ovarii. — Gli o\arii del bombice sono pari, uno per parte, ed appar-

tengono alia sezione dcgli ovarii tubolosi. Ognuii d'cssi consta di quatlro lun-

glii tnbi //,//', L",L"' (fig.24o), esili, ravvolti a gomitolo, e occupanti quasi

tulta la (•a\ ila dell' addome , il cui maggior \olniiie non die la forma londeg-

giaiite sono dovnii appunto ai tnbi ovarici. Kssi stanno lunglii e cireonvoluli,

ingrossandosi di mano in mano die si portano verso gli ovidotti.

Nel loro interno conlengono Ic nova succedcntisi I'lino all'altro come le pal-

lollole d'lin rosario, decreseenti in grossezza di mano in mano chc si osservano

verso il eapo libero assotliglialo dei lubi. Ouesle estreniita K,K' . . . (fig. 2-2.^)

non terminano alTilate, bensi con un breve rigonfiamcnto romboidale liaspa-

rciite; esse, considerando i tubi ovarii non spiegali, sono vicine I'nna all'allra,

giacche vicine ebbeio la loro originc nelle capsule ovariche dclla larva, ne coUo

svolgcrsi senipre maggiore del tubo e dellc uova conlenute le estreniita stesse

perdeltero i loro rapporti, ma rimasero al loro posto in alto dclla cavila ad-

dominale, menlre il restante dei lubi dovette discenderc trascinatovi dallo svol-

gcrsi (Idle altiv parii deirapparato genitale die si produce assai pin tardi. La

figura 1:50 (Tav. \) r'apprcscnla 1' accennalo \ilnppo dellc cstrcmita, il quale

per6 si verifica piuttosto durante lo stadio di crisalidc, cbe non nell' insetto pcr-

felto in cui le estremita sono gia svolte.

(!) IlcrolJ, Opera cilala.
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.\1 (li (lii'Iro tli'ircstromila ospansa gli olio Uibi dci due (i\arii cominciano

osilissimi o rifcllaiio iii)\a appoiia al)l)ozzalc, in ciii il \il('ll(i appciia appt-iia

piTsenta le colliilo xitolliiio o j^li allii olciiu'iili ])ioprii (li'H'uovo die sta sfoi-

maiulosi. Oiicslo nova picrolissime I'aniio si clic il liiho ovarico sia lutto cilin-

(Irico: ma (•oiriiii;r()Ssaisi (Idle nova, csso si ollro lullo a rigonlianienli, ognuno

(It'i (piali coiTisponde ad nn noNo. Lc no\a acqnistano nn Milnmc assai mag-

giore t'lic non I'aMiia il lldto slcsso, per cni qncsto i- coslivllo a dislondnsi loro

a ridosso, lilomando assai sirctio Ira nn novo c rallro. Da cio nasce che le

nova non pajono noppuro conlennle nid Inbo, nia cpiasi infilale le unc dopo

!( all re (fig. 201 , Tav. Xll): e solo allonlanando dnc nova die nello spazio

inleii)oslo vetjisonsi le membrane del Inbo ovarico. Ognnno dei Inbi ovarici con-

liene ila 00 a 70 nova mature, gia rav\ollc del loro gnscio giallo, le (piali

allro non aspeltano die di seorrcrc iiel Inbo slcsso c di portaisi in basso. In

nn dalo pnnio di questi tubi vedesi nn ngonfiamenlo w, >«, (fig. 243), al qnale

non allribnii sulle prime la d(i\n(a impoiianza: giaeelie serve desso a slabilire

nn eonline Ira I'ovario e ro\idollo ('), per cni lullo cio die sta sn])eriormente al

incdesimo , devesi litenere come I'ovario; do die sta alia parte infcriorc, come ovi-

dolli). E questo una specie di nianicotto cbc va senipre pin ingrossandosi linelie

a tempo opportuno cbiude la sua apertnra fino ad impediie die non diseenda nn

ulterior numero di germi, i quali malureiebbero e giuiigerebbero al Inogo della

fecondazione e della deposizione quando la farfalla e gia decrepita o moribonda.

Slrullara dci tubi ovarici. — La strntlnra iiilima dei tubi ovarici ci olfie la

spiegazione dclle mutazioni die solFrono le uova e dei movimenti che escgui-

seoiio in essi. Ilompendo le pareti del Inbo appunto a ridosso d'un uovo, e f'a-

cendonelo uscire, si possono allora studiare piii agcvolmente le pareli stesse che

si preseiitano d'un mediocre spessore, bianco-latliginose, e costitnite di trc mem-

brane disliiite, dclle quali 1' interna e esilissima c priva di organizzazione; la

media, mnscolare; c la terza seritoneale.

1 muscoli di queste membrane (fig. 252), in hiogo di presentarc un piano

<-oiitiniio di fibre muscolari non rinuile a fasci , si risolvono in pieeoli mnseolelti

Insilormi intiecciati fra loro. Le fibre muscolari primitive mostransi disposte pel

bnigo e striate trasversalmente. Tale struttura della parete mnscolare paiini

otiima per oltencre una compressionc mctodica, valida, uniforme sopra le uova,

alio seopo die ognuno diseenda, e diseenda dirillo, senza porsi di traverso, cio

die impedirebbe la discesa snecessiva dclle allre uova collocate superiormenle.

(1) II (loUorc Angelo Maestri ili Pinia fii il priino ad iiuliianiii riilliiio di (Hioslo ligonfiamt'iilo

da iiic giii osscrvalo, ma noii ril'crilo al vci-o suo ullicio. Jli tiovo (juiiidi ia dovcri' di aimiiii-

ciare quusta osscrvazionc altribucaJola al vero suo autoic.
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Dellc lithe Ironibr oviiriclw. — I (iiinllro Uibi di ciasc-un oviirio si liiini-

scono fra loro e daniio originc a due allii tidii /, / (fig. 2'io), clie dall' ulTicio

di c'oiiiiiiiTe Ic nova, come faniio le troinbe fallojipiaiic ncgli aiiimali superiori,

prespio il iionie di Irombe ovaricfie. II loro diamelro cguaglia presso a poco

il doppio di (jiicllo d'mio dcgli olio liibi ovarici, c lo spessoro dcllo loro parcli

coiiii,' la loi'o opacilii soiio inaggioii. Pur (jiifslc duo troinbc s'avxiano ad uno

ad uno 1p uova, il cui contoiiio si picscnta poco salicntc pel maggior volume

delle trombc stesse.

Defl'iirithllo.— Dopo hievc docoiso lo diio tioiuhe si fondono in un sol cannle

J/, .1/, ciip preiide il noiUL' di nvhlotlo, la cui luii^liczza e cirt-i il doppio di quella

ddlc trombe, come paiimenli maggiore ne e il diametro. INel suo decorso riceve

lo sbocco di pareccliie ghiaiidolc che descrivero piii sotlo, e si porta alia base

deH'oniincn/.a cinisfcrica die a])|)arliene agli orgaiii genitali eslerni. Atlravcrsa-

lala nclla sua parte pin bassa (eonsidcrata senipre la farfalla sulle proprie zam-

pe) coil uii condotlo P di vario diametro e di parcli assai clasliche, apresi al-

I'estcrno in Q al disopia dellapertura deirano 5, in cui terniina il canale T, U,

non che la vescica urinaria V, X, apparleneiili aU'apparafo digcrente.

JNcH'ovidotto iiietlono foce i condotti di Ire gliiandole o borse die mi corrc

obbligo di (pii rieordare in particolar modo. Sono queste la borsa copulatrice.4,

la gliiandola aceessoria F, e le gliiandole sehifidie N, iV. Comincero da queste

ultinie per tratlare poi della ghiandola aceessoria e della borsa copulatriee , la

i|uale mi servira di passaggio a deserivere gli organi geiiitali esterni.

1." Ghkmdole sebific/ic. — Le gliiandole sebifieheiV, iVsono due e giacciono

lutle ravvolte in vicinanza deiruseita deirnvidotto dalla cavita addominale.

Coinpongoiisi della jxirle essenziale (quella die secerne il liquido, ultimo ne-

cessaiio involucro delle uova), d'un condotto, d'un serbatojo e d'un secondo

canale per cui il li(piido stesso secreto si versa sulle uova che passano nella

parte inlinia dell'ovidotto. La porzione seccrnente N", N" e del certo la piii

iniportante: essa presentasi sotto I'aspetto di tanii tubetti ramificali fra di loro,

terniinanti a londo cieco. Le diramazioni si fanno ad angolo acuto, e per lo piii

si sparliseono in due: rare volte si veggono da un tronco sorger tre ramifica-

zioni. Tutte cpieste ramilicazioni, che sono involte da una membranella estcrna

a (fig. 245 bis), \amio di mano in mano riunendosi fiiidie daiino origiiie ad

ini solo condotto N'N' (fig. 243).

La parte secernenlc e I'estrema porzione dei fondi cicchi b (fig. 245 bis), i

(piali sono ocenpati da cellule eomposte, e jiresenlano tiitto I'aspetto delle

gliiandole. Senibia die uno strato di queste gliiandoletic tappezzi tutt'aU'ingiro

la supcriicie interna del tubo che succcde ai fondi cicchi, diminuendo in copia
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(li niiuio ill iiiiiiio die si porta siiUe ramilicazioni niaggiori per poi ccssaro af-

falto, ill inodo clie il lubo consta alloia dolla scmplicp sua parole seniilraspa-

reiile, eil e trasfornialo in m\ liilxi piirameiite eoiidiillore A'', 7N'' ((Ig. 24f)).

Raecolle tulle le tliraiiiazioni in niodo da lorinare un lubo solo ,
(piesto

,
fatto

siiliitanuMite un aiii;olo, seorre esile per lungo tralto : giunlo in n' la una nuova

(•Mr\a. iiuindi s'allarita per eostituirc 11 riceltacolo N, N del lluido seerelo. E

(uieslo rnsii'ornie , eon un eoUo assai lungo, e col suo ingrossaniento inassinio

in vieinanza alia sua eslremila inlVriore. 1 due serbaloi, (juello di desira e (piello

di sinislra, si porlano verso la linea mediana, e giunii in vieinanza deU'ovi-

dotto. si ristringono un pochelto, si I'ondono ncll' unico tubo 0, il quale dopo il

decorso di 0"',00l si aprc nell'ovitloUo slesso.

i."" J]or!t(i accpusorid o riceltdcolo scmiuolc.— Al disopra dell'inserzione delle

••biandolc sebifidie s'innesta suU'ovidolto il condotlo. il/ d' una borsa parlico-

lare F, die dal suo uflieio e delta il ricdlncolo del seme, gia vcduta tla IMal-

piivbi nel baco, c in altre specie da Ilerold, Suckow ed altri. Essa lia la I'ornia

di cornanuisa, con un' eslremila grossa, arrolondala F, cd una esile prolungala

in un breve lubo G cliiuso alia sua eslremila. Alia meta dclla borsa, nella sua

parle convessa, ba origine il lubo // esile e lungo due linee circa, cbe si inserisce

esso pure neiro\idollo, appena al di sotlo del coudoUo della borsa copulaliiee (')•

La forma di qucslo riceltacolo seminalc varia assai tanlo nella sua parte in-

r^rossata, quanlo nella sua eslremila lubulare. La figura 246 (A, B, C, D, E,

F, G, II) rapprescnta le varie I'orme cbe mi fu dalo di riscontrare , ma non

credo cbe siano le sole. La lerminazionc del lubo ora e semplice , ora bifula

,

ora Irifida, e perfino quadrifida; Icstrcmita espansa poi ora e a tubo di giandc

diamelro, ed ora ampolliforme, ora fmalmentc si risconlra con un allro ingros-

samenlo aU'inserzione del condolto secrclorc. Ritengo cbe le differenze di forma

cbe si osservano nel riceltacolo seminale, debi)ansi rij)elerc anclie dallo slato di

vacuita o di picnezza della vescica. 11 tubo escrctore si prcscnta talvolta raw olio

a spira c (fig. 246 D), ma qucsto caso e assai raro.

Oueslo tvdio escrctore s' allarga al punto di sua inserzione sull" ovidotlo ,
la

(luale inserzione e notevole, percbe non collocala di conlro all' apcrlura dclla

vescicola seminale copidalrice, come si osserva nella pluralita degli altri gc-

neri di lepidolteri (-). L' acccnnata vescicola dopo la copula e |)iena di liquore

seminalc.

(1) .Nella (i"Ui'a 2'i.") raccdiiiiilo coiuldllo nt allit' |iarli analoHlic, anziflii' in ppi'lVlla |irn|inrzionc,

soiio dispgiiatc al(|uanln piir lui)j;li(' , ticIUi scopo clic il k'llorc jiossa agtndliiioiiU' coniiiiciulci'iio i

varii rapporti, c sia possibilmentc ovilala la confiisioiic ncl rapprescnlarc paiti laiilo cuiiiplicali'.

(•2) lloroUl, Opera eilala (Tav. IV. lig. I
, g, ii).
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3.° Borm copuldlrire. — La borsa copulalricc {xprrimillipca d'alirc \olle)

e uiraiiipia I)orsa pirirorine .1 (lig. i2'i."j) d'aspcllo ina(lrq)erlacco, flic ha iiii

lun|;o tiil)o B a collo ton eui pscc all' csteriio: un sccondo tubo E s'inserisce

iiella sua parle |)iii anipia, c di la si distacca per porlaisi all' ovidotto : cpic-

slo socoiido tubo serve a trasiuotlore il contoniilo dclla vescica ncU'ovidollo

SU'SSO.

Condnlto della bona copulatrice. — Qiieslo canale E, esile, madipperlaceo,

lai\olla nil poeii coiitorlo, si iiiaiilieiio seinpn' deilo stosso calibro, no s'iiigrossa

ul piiiilo d' iiisorzioiie siiU' ovidollo, la (pialc succede un poco pin in sii di

<|uella del condoUo della cjliiandola accessoria.

La borsa copulatrice canibia di forma secondo il suo stalo di niaggiore o mi-

iiorc vacuita: (|uaiul() ('• piena si prcsenta bcrnoccolula, stante che ncl suo in-

lerno e divisa in due o tie leggeii seonipartimenti, iici (piali, raccogliendosi la

materia seminale, forma delle masse distinle.

L'uflieio di cpiesta vescica, come sara dello a suo luogo, iioii e solo di rac-

eoglieip il seme dnraiile la cojiiila , ma ancora di inodilicarlo, in \isla di die

pariiii lion abbastaiiza appropiiato il nome adottato per la medcsima.

II suo collo allungato ricetta il pene durante il coilo e tormina aH'estenio

con un' aperlura cbe si apre in un'apposita lamina coriacea.

B. Offjani (jenitali fcmminiU csterni. — Riposano questi nell' ultimo audio

addoiiiinale tagliato in isbieco come (juello del mascliio; per cui collocalo I'iii-

setto sul suo doiso, se nc vede 1' interne, od'rendosi piu sporgcnti Ic parti dure,

rlie eoslituiscono gli orgaiii genitali estenii.

Coperta in parle dalla porzione ventrale A (fig. 247) dell' ultimo ancllo sla

la piastra B (lig. 247, 248 c 250) assai importante, di forma semi-annlare

elie rap|)resenta I'arco ventrale dell' ultimo zoonilo. Ouesta piastra o lamina e

(|uadiilalera c presenta un marginc anleriore , uno posteriore e due laterali.

L'aiiteriore «, a (lig. 250) olTrc una doppia armatura ed un risvolto ad

iirlelto, per cui lungo qucsto margine si forma una docciatura, die in forza

della sporgenza niaggiore esibita dall' orlo stcsso in corrispondenza dclla linea

iiiediana, si approfonda e vi Iraecia una specie di cavila imbuliforme, al foiido

dclla (piale sla rapertura C (fig. 250) dclla borsa copulatrice.

I lali p, ^ si piolungano anteriormente in un unciiio die si porta presso I'arco

(lorsale. Alia base della cavita imbuliforme, dal lato anteriore, partono due ca-

rene semi-circolari c,'7, die si porlano sulla superficic della lamina e scom|)a-

jono.

II lato posteriore , ingrossato ed assai oscuro , oH'rc ncl mezzo una forte

smarginatura -, e i due margin! laterali A, A ondulalo-dcnlati.
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La siiperficie dcUa lamina piesonta noHa liiiea iiudiaiia iiiia doccialnra lungo

la quale il pcne scorro al jtiim-ipiar dolla copula, o dalla ipiak" ( ijiiidalo con

niatigior sicuirzza nidla cvnila indnilifoinK' , c da ipicsla ncl londollo dolla %e-

scicola copnlatrk'c.

Liimiiia del svfjmenio oil area ilormle. — II scgnicnlo dorsalc di (picsl' ul-

timo /oonito e fornuUo da una laminella non niolto dura, clic va ad incontrarc

la lamina ora dcscrilta; solo i snoi margini lalrrali, pin solidi, oJTrono un orlcllo

sj)ort;c'nlf dalla lamina \ cnlralc, il <lit' dipcndc dall' cssoie il sc!j;nu'nlo dorsale

piii lungo del venlrale: per lal modo I'anoUo c compinlo da qucste due lamine.

Eminenza vniisfi'ricn. — 11 campo di mezz.o , ehiuso dai due arclii ora de-

scritti, «i occnpato da una eniinonza emisfcrica, die lermina il tubo dcU'ovidotto.

Essa fa cappello, per eosi dire, all'estremita di (pieslo tul)o, cssendone pin vo-

luniinosa, cd esistendo diclro di lei nn collello pin strclto: e ricca di peli, spe-

cialmenle al conlorno della sua base, come si j)u6 vedere nella fignra 2S4.

Tra quest' eminenza e Tanello eoriaceo formalo dalle deserille due lamine,

I'addonu' e cliiuso da una mcmbrana molle che jjcrmetle varii movinienii special-

nientc all' eminenza centrale. Ai due lali di quesia, in due punti opposli e

trasversali , la mendjrana stessa e assai lassa c puo subirc un'enfiatura dal di

dentro al di fuori in due borse o vesciche che sorpassano in volume I'eminenza

emisfcrica. Tale cnfiatura dcUe vescicole puo osservarsi nel memento in cui la

femmina aspelta il niascbio. Sono esse di color giallo di zolfo, e dalle loro parcli

esilissime Iraspare il giallo del liquido sanguigno cbe Ic distende. La figura 254

rapprescnta appunlo restreniila deU'addome con questc due vescicole B,B ri-

gonfie, come la figura 255 le rapprescnta pure in B,B, a mcta flacide colla

membrana ripiegata e prossima ad esscre ritirata indcnlro : aH'incominciare della

copula spariscono. La mcmbrana di cui (pieste vescicole sono formate e anisla.

iScl cenlro dell' eminenza emisfcrica slanno Ic gia indicate due esilissime

aperture C, D (fig. 247 e 248); la prima per 1' uscita delle uova, la seconda

per r uscita del liquido escrementizio urinoso.

APPEADICE AL CAPO IL

Del bcico decrcpUo.

(Tav. XV.)

L'organismo del baco e sempre in mutazione ancbe dopo esscre giunto alio

stalo iicrfelto. Tutti i suoi sistcmi ^anno struggcndosi con maggiorc o niinore

r;.ni(lila sccoudo clic soHO pill lucno iniportanti alia sua vita.
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Ecco li' ])riiicij)ali inuililiciizioni die viinno suIk-ikIo i viuii sislonii:

i." l\ sislona liKjerentv (fiu;. 20!) c 271 ) coiilimia ail accorciarsi; Ic sue

parli si isolaiio seiiipie piu; il ti'iiiic ed il relto si faiino maggionnciite csili i-d

alluiij^ali; i vasi iiiiiiifci'l, clio iici |iriiiii Icriipi sono svilup|iatissiini, vanno ossi

piur alioliz/.aiid(tsi. L'inscr/.ioiK' ili'llV'solago iicUo stoinaco laloia cessa, c si vede

lo stoiiKKO lil)i'ro iK'lla sua parte sii|)('riore ; In sue villositii sono aunicnlalc assai;

la sua cavila aiiuienlata ; la materia di eui consla facilmcnte distrultil)ilc. Se

Ic sue iiieinbiaue si presenlano al niicrostopio, si vesj^ono i niuseoli h. h ((iij. 274)

mezzo distiiilli ; essi noii foiiiiaiio pii'i uii piano continuo, ma lisolvonsi in libre

sparse qua e la , nelle quali le sliialure Irasvcrsali si dislinguono con difficolta.

Le villosita crcscono paiimenti sul liatlo tenue deU'inlestino B (fig. 275),

e la veseica rlie iaeeou;lie I'uiina e nel siio deereseere dopo essere giunta al-

I'apogi'o dello svilnppo: sulla sua meinbrana si veggono le giiiandolelle b, b

(fig. 273), di eui si e gia pailalo allrovc, piossime a disaggrcgarsi.

In quesli ullimi momenii il bonibice sospende anclie la sccrezione o, per

meglio dire, la dejezionc del fluido urinoso.

2.° ApiKiriTc/iio del sprlttrrio. — Oucslo e in decremento dalla quarla

muta del baeo in poi : lutlavia durante la decrepitezza del bombice le parti che

lo eompongono vanno seomparendo con maggiorc rapidita. Ridoltc a due esili

nastri JI (fig. 275), stanno scliiacciate contro la pareic ccnirale dell'addonie;

il loro colore e giallo e d' una dnrezza discreta. Sono questi avanzi del serit-

terio clic il professore De Filippi descrisse gia (i831)come gliiandole distinlc,

(Icsliuate alia secrezione del lluido con eui la farfalla s' ajuta per diradare le

maglie del bozzolo c uscirne. Quest' opinione venne pin tardi (I8.j3) abban-

donata dal dislinto zoologo di Torino.

3." Sislema nervosa. — 11 sistema nervoso del capo non olfre mulazioni

sensibili, poelie qnello del corsaletto, nioltc invece quello dell'addome. I gan-

glii tutti (juauti vanno scemando (fig. 272), prescntandosi come esiiissimi in-

grossamenti dei cordoni coimettivi, i quali anzi talora danno indizio dell'esi-

slenza d' un ganglio solo col mostrarsi leggermente piu opaclii in quclla corri-

spondenza. I cordoni connetlivi poi veggonsi ondcggianti, sinnosi, formare delle

curve Ira il posto di un ganglio e (juello d'un altro. Da essi partono ancora i

filanicnti, i (|uali pure perdettero di solidila.

I globuli ncrvosi vanno seomparendo c non rimangono the le fibre , forse

appunto perche il posto principale di qnelli e ne' ganglii. L'innervazione nelle

ultinie ore dellavita del bondiice pare allerala , le i'orze gli vengono meno; se

si rovescia sul dorso non puo piii rimeltersi sulle zampe, e molli dc' suoi mo-

vimcnti appajono assai incerti.

Vul. VI. 29
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i.° Sisleina nprodultore. — X.Sistfiiid riiirodiil/nrr nw^cftile.— I tosticoli d

(lig. 276) si faniio scniprc piu piccoli in confronio del condollo dcfcrcnle e,('

(•III' riiiKinc voliiininoso, <• 11 cui colore i' biniico pcilacoo. \a' sue circoiivoliizioiii

lion clu' ([Ui'llc dellc uiliiandolc accossoiic cosliUiisi'ono gli 0!>;gelli doniiiianii nol

basso dclla cavila addimiinale. L'alto i-. tulto occupalo dalla vescicola acrea, per

cui raddonio vicne a trasforniarsi in una cavila Ic cui parcli sono appnnto lappcz-

zalc dalle pareli della ^•es('i(•ola stessa. INellc NcscicoK- seniinali o sperinaticiu-,

lunu;o il canale cjaeulatore, veggonsi ancora de' zoospernii, qnclli cioe clie anclic

dopo la copula non vcnncro spinli fuori.

Le parcli di qucsli tubi si fanno apparcnlemcntc e piu solide e pin opache, ma

si ioui|)(in(> pcro pin facilniento. Diniiiinendo senipre piii il sani^uc nel boin-

bicc , i lubi reslano assai awicinali gli nni ai;li allri.

B. Sistema riproditt/oro fcinmirwo.— Ouesto sistema si atrollzza come glialtri

tutti, appcna il bonibice I'eniniineo lia tcrniinato di deporrc le nova. E j)iiniic-

ramenlc dcvo far osservare die alia femmina manca fieqnenlcmenle la forza di

cmettere tntle le uova conlenule ne' snoi ovarii
,
per cui se ne rinvengoiio an-

clic dopo la sua niorle: se le nova non emesse sono superior! alio sbocco del

canale della borsa copulaliva riniangono infecondi ; se invecc gli sono inferiori,

ajipajono gia fecondati.

Gli ovarii vuolali dellii loro uova si presentano come tubctti composli d'una

mcnibrana diafana, che rinvenuta sopra se stessa non olTrc Ic dilatazioni (• gli

slringimenti prodotlivi dalla presenza delle uova.

L'estreniita ovoidea con cui Icrmina I'ovario giovine e vigoroso e sconiparsa

totabnenle; il inanicoUo m, m (fig. 245, Tav. XIV), di cui bo gia parlato, di-

vcnla qui triangolare e proporzionatamcnte piii grosso (m, vi fig. 270, Tav. XV);

al di solto di esso il (nbo ovarico conserva ancora un certo volume, nientre al

di sopra c ridolto ad un csile lilo. La parte superiore v, n (fig. 270), cbc sa-

rcbbe il vero ovario produtlore dc' germi, scomparirebbe prima dcUe pari!

dcstinate soltanlo a condurrc le nova.

La borsa copulalricc e (fig. 270) olfre una grandc dillercnza ncUa forma

file si avvicina a (piella d'una pcra coH'eslreniita libera ingrossala: il suo con-

lorno e ineguale e mostrasi come divisa in tre masse, qnasiche altreUante divi-

sioni la scgmcntasscro nel mezzo. Presenta I'aspelto descritto da Walpigbi, il

(piale forse si valse d' un individuo dccrepito per 1' osservazione di siilallo or-

gano. La borsa e ancora fornita nel suo inlerno di sostanza seminale , la quale

esscndo qui concrcta, bianca, opaca, non e forse piii idonca a scorrere ulterior-

niente per I'esile condoUo d clie le da passaggio per guidarla neU'ovidollo. 11

condollo cscretore pi-ro i'. I'ovidotto contengono ancora della sostanza seminale

cbe presenla i caratleri del seme uonnale, e clie suppongo capacc di fecondazionc.
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L'ovidotio h (fi;;. 270) coiistTva anconi raspi'lto iiornialc; tanto c|iicsto poio,

quaiito la Ixnsa copiilalrico assuinoiKi una linla iiiailrcpcrlafca aiicora |)iii distiiita,

causata forse dall' asciiigamcnlo suhito dalle due parcli, non die dalla tensione

maggiore cui perveiiiie la sua iiu'iid)raiia cslcrna.

Le gliiandolc del fjjliitiiu- si allcrano giaiideinenic, di prcfercir/a nclla loici

parte secn'lrice A, //. Gli aeiiii seompajouo e tulto viciie assoibilo.

II sani!;iie diininuiscc in copia e presenta un maggior numero di eorpuscoli

vibraiili.

L'evapni'azioiie, clie avvicnc alil)ondantc'mente dal corpo dclla i'arialla decre-

pita, essica liitte le sue paili iiileine, le quali j)er tal niodo liduconsi ad uu

minor volume e permettono all'aria contenuta nella vescicola aerea (Saumagen)

(•he si disleiida inaggionneule. Se si seziona una farfalla negli ultinii mouienti

della sua vita, si vedra ciie raddouie e ridotto ad una cavita vuota , la (piale

e liippcz/.ata dalla menibrauella della vescicola aerea, che vi adcrisce sempre pin

quanto pin le parti si niostrano ineno imbcvute di liquidi.

I scnsi si atlutiscnno nella farfalla decrepila, gli ocelli non senibrano quasi

piu iuqiressionabili dalla luce, ed i suoi niovinicnli si fanno incerti c tremanli.

Le ali battono con minor forza e ad intervalli pin lunghi. Alia fine ogni resto

di vila si estingue.

Se la faifalla muoie suUa tela o\e si nsa coUocarla afTlncIie vi deponga le

sue uova, non e raro vedoria lutta\ia aderente al lessuto per mezzo de' suoi

uncini. All'epoca della moric le ali sono quasi interamente prive di squame pel

lunno dibatterle.



PARTE TERZA

FISIOLOGIA DEL BOMniCK W.l GliLSO.

La fisiologia del bonibice del gelso t' ancora avvolta nolle tenebrc; Ic no-

zioiii ehe si liamio di ossa soiio lien poco niai^giori di (|m'lle cIk; si [)Ossodono

intorno alia lisioloi^ia doj;!' inselli in i^cneralc, ed i dui)bii die s'incoiitrano nel

tessere la sloiia fisioiogica del baco sono gli stessi clic preseiitansi oi^ni (|ual-

volta si viene discorrendo di ([ualsiasi allro insetto. Wei Cenni slorici premcssi

a (jiiesia Moiioiiialia il lellore |)()le gia osscrvare come sia stale per linii^o tempo

intentato ari^oinento lo studio degli oi!j;ani in azione, e del niodo con cui si corn-

piano le varie funzioni nel bond)ice del gelso; il ehe fa tanto pin meraviglia qnando

si rillettc die solamcnle da talc studio, basalo suU'anatomica cognizione del suo

organismo, |H)lcvnnsi sperare veri progrcssi ncH'industria del sno allevamento.

L"anatoniia sola (e cio valga per qualnnquc animale) non spiega il giuoco

degli organi, per conoscere il quale e neccssario giovarsi del snssidio degli espe-

rimcnti: ora sospendendo , ora attivando una funzione organica , ora studian-

dola nolle sue abeirazioni patologiche, si cerco di penotrare e conoscere, dagli

elletli deU'esperionza, il suo gonere d'azione , la sua intensita, la sua sede.

Per tal modo, a cagione d'esempio, sezionando i ncrvi, si arrive) a svolarc

r influenza di questi mislcriosi fili die dal centre norvoso si diraniano nolle piu

intinie parti, portandovi una \ ita palese no' suoi elTctti ed ancor ignota nella sua

essonza; es])(utando le gliiandole salivali vcnne a farsi manifesto 1' uflicio di

lulli i iiquidi cho esse secernono; dall'adattata somniinistrazionc degli alimenti

si obbero niolti preziosi dati intorno alle secrezioni degli organi cho accompa-

gnano il tubo inteslinalo.

Dif/icolladi gioiHirsi degli sperimenti cogli ruse/li.— Pur troppo la via speri-

mentale e quasi impossibile cogli inselti. II taglio dolle parti interne e d'una diffi-

colta eslrema e per la loro piccolezza, c pel guasto die si opera dolle parti vicine.

licorpo tutto molle dolle larve, e di molli insetti anclie alio stalo perfotto, distoiidi-

bile in uno c contrattile, sicche le parti pordono subito i loro rapporti, aumenta Ic

(liffieolta doH'esccuzione e rincertezza del risullato. Come essere sicuro di rii'erire

alia giusia sua causa no offotto, (piando (pieslo si vorifica per niille guise, e tpiando

nolla vivi-sozione tutto il coipo ne soilie? In quosti ultinii tempi I'uso doU'elere

venne ad ajutare renlomo-fisiologo, c si vedrii in seguito come si possa, mereile

sue proprieta anosteliche, aver ricorso ad operazioni ch'erano impossibili prima di

tale ritrovato. Lo stesso si dica doi risultati ehe si potrebbero ritranc dal variare
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^\'i iiliniciili; clii' i^rinsotli dilliciliiicntc s'adallaiio a inutaicicibi clie la iialiiia loro

assc);ii6 jhm- nutiiincnto, e d'allra parte e cosi teiuic la diirereiiza dellr vaiie foi^lic

dal lato di'lla cliiinica loro coniposizione cleinciitare, die ben poco si piio dedurre

dalle iiuitazioni elic CDiilcinpoiaiieaiiieiitc nianileslansi neU'oriijaiiisiiK). L'aiiimale

inuore prima aiicora clie sor\ eiiga iie' siioi orgaiii deliiiila e distinla iniilazioue.

Cliecche iie sia, io vcrr6 qui csi)onendo, colla niaggior brcvila possibilc,

quanto se ne sa in proposilo, ajiji^iungeiulo il risultato dcllc mic parlicolari os-

servazioni iiitoniu ai [)i-('cipui aiti (isiolo^ici che coni|)ic' il baco duraiilc liilta la

sua ^ila. U\e oecorra, il inio discorso si laia i;eiieral(', passera tioe dal boni-

bice del gclso agli allri inselli, con chc la sloria dcH'uno c degli allri verra

a riceverc vicendevole schiariincnio.

Divisione della Parle III. — Dividcro quesia torza Parle in due Capi , nel

prinio de' quali Iratlero dei costunii del iniiabile inscUo , delle sue abitudiui

,

delle mute, delle inetamoifosi e del su(i iiiudo di riprodursi; sara quesia la 11-

siologia di lulto I'animale. Nel secondo Capo inveee io cereliero penetrare nei

coslumi, se mi e eoncessa la frase, dei sislcmi e dei;li organi in parlieolare,

cioe Iraltero delle varie funzioni partilamcnte, nell'azione delle quali si Irova

poi la ragione prima di ogni alto del nostro insetto.

Avanii di eomineiare mi correl'obijligo di diehiarare ehe la fisiologia del baco

da s(;la progredi (juasi eselusivamente per opera degli llaliani , e clie il sommo

Malpiglii , Alessandrini , Carlo Bassi , De Filippi , ec. vanno salutali sieeome

colore die con niaggior prolillo si occuparono di qucsto intcrcssante argomcnto.

CAPO I.

Coslumi, mute, metumorfosi e riproduziom.

La larva del bombice del gelso {Baco da seta, fihigello, ilal. ; vers-it-soie

,

I'ranr.; silliii'onii, ingl. ; seidenwurm, seklenraupe, ted.; gussano de seda, spag.;

nuifjnan, proven.; bUjatl, cavalier, cavallce, mil., ecc.) passa la rigida stagione

alio stato embrionale nell'uovo.

IJxvita del baco dall' novo. — Ouando Tembrione e arrivato al suo ultimo

sviluppo, a cui Io portarono il compieisi del tempo stabilito al suo svolgimento

e la necessaria lemperalura, csso non capisce piu nel piccolo ovicino, il quale

si e fatto piu oscuro per la trasparenza deU'enibrione atliaverso al suo guscio.

Gia si e dello di die si eompone quel guscio, ehe e esile, elaslieo, fragile,

c giaiiulare nella sua superfieie. II suo colore mutalosi dal pagliarino, atlraverso

a mille degradazioui, in bigio violaceo, negli ullimi di si fa piii cenericcio, spe-

cialmente in (juella parte dell' uovo cui eorrisponde il nero inlenso del capo
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tlcU'ciKbiionc : poi un po' si iinbiiiuchisce. II giiscio vuotato e bianco. Molto varia il

peso ilcU'uoNo ilaU'cpoca dclla sua tleposizionc a qiiclla in cui e giunto a

scliiudorsi jxt lasciar usciir il ba( bcmzzolo : considcMTVole dapprinia, va poi de-

fiostondi) lino al soprai;!;iungeiT did veino, in cui rcsla stazionario: ai jjiinii

Icpori dclla slai!;ione la diniinuzione riconiincia c continua lino alio scbiudimenlo.

Da parecchie osseivazioni lisullcicblic cbc la pcrdila del peso tolalc lino alia

priniavera e dell' 1 per 1(H), e dalla juiniaveia alio scbiudimenlo e del 7 per 100.

Si liiseusse a lungo sul modo col ([uale 1' end)iione esce daU'uovo : alcuni so-

slenevano cbe 1' novo prcsentasse un copeichio speciale che spaccandosi lasciasse

un' aperUua per cui passarc il baco; altii invece ritcncvano che il verniicciuolo

si rodesse colle uiascelle la propria uscita.

INon era possibile otVriro un'csalla spiegazione di questo atto fino a tanto

che non si polessc sludiare il modo di formazione del guscio stesso. Le uova

stanno nei lubi ovarici I'uuo dopo I'allro, disposli in modo che il loro niassiino

diamelro e nel senso dei lubi stessi dell'ovario e dclla via che debbono tenerc

j)er uscirne.

Se si osser\ a la merabrana coriacea quando cssa si forma, si vcdc che presenta

due centri di chilinizzazione (mi si perdoni questa parola analoga alia ossifica-

zionc dellc parii dure degli animali supcriori), e che la soslanza dura non sorge

in varii punii del guscio per poi invaderne tulla la superficie, come neppurc

da un punto solo per poi irradiarsi da quello a tutio 1' novo.

Due sono i primilivi ceniri dclla formazione dclla materia dura, corrispon-

denti alle due estrcmita dell'uovo (^1'
-'^

c B'-'", fig. 112 bis, Tav. IX). Ma

(piesli due centri di dcposizione e di dilTusione dclla chilina hanno una divcrsa

epoca di comparsa, una diversa rapidita di sviluppo, un diverso limitc a cui arre-

starsi. E I'eslremila .1^- -^ che prima moslrasi opaca al microscopio, come queila

nella quale per la prima accade la dcposizione dclla materia dura ; c 1' opacitii

da queir estremila continua occupando Ic due superficie pianc dell' uovo e

portandosi verso I'altra estrcmita : prima pero di arrivare a questa anche I'estremila

B^ ^ incomincia ad olTrire un centro di dcposizione, il quale tuttavia procedc

c dilTondcsi con niolto maggiore lentezza. Desta mcraviglia 1' osservare come

tuUe queste azioni tcndano a conlrabbilanciarsi per raggiungerc lo scopo prc-

fisso. I margini con cui termina la sostanza coriacea nel mentre questa si

dilTonde, non costituiscono una linea trasversale o normale al massimo dia-

melro dell'uovo, ma sil)benc una linea obliipia, come lo indicano le lettere XX'
dclla figura suddetta. 11 cenlro d'induramento anteriore (') quando e arrivato ad

(I) .V (iistinp;upro la posizioiic aiitcrinre dallo poxteriore rilciigasi raniiiialc collocalo sulle sue

7jinipe, coiisidcrala la testa cunic anteiiorc, I'aiio conic poslcriorc.
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un dalo piinlo s'arrcsta, e in alloia tci'iiiiiia con una liiica (ilj|i(|iin iiclla, preci-

sa, anzi (iirtii (|iiasi coii una linca Icgi^ormcnli? ini^iossala. II ccnlro posU-riorc

cj^jiialnicntc si porta verso qucsta linea , ove giunto, s'arrcsla del pari , c luiigo

la niedcsima i due ccntri si conibaciano scnza foudcrsi, conscrvando inia niinorc

soiidila I'lic non nclle allrc parli. Si poIrcl>l)c dir (|uasi die vi ha contignita,

lion conliniiila di lessuto. L'n'alUa sini;oianla da nic riinarcala si i' ehc la liuea

obliqua luiigo la quale si sono conibaciale le due laminc coriacee come due se-

misfere, era volge a deslra, era a sinistra, seniprc altcrnando (/?, /}',£",

B ", fig. 11- bis, Tav. IX). E Inngo qucsta linea che succode la rotlnra dciruovo

ncl Hioinento in eui esce il piccolo haco. L'aj)crlnra peri) ricsce al({uanl() piccola,

e I'aninialctto la rode un poco lull' all' iiigiro, prima pro^a a cui vengoiio mcsse

le sue mandibole.

Lo scoppiettio constalato da tnlti i hacolili , il quale si ode ncl niomcnto in

cui si sciiiude la scnicnte, i- prodotio dalla rottura dcU'uovo Inngo la linca A' A".

Durante lo scoppiettio , se le uova sono slaccate, si vedono talvolta sollevarsi

con piccoli salti.

11 baco sla ravvolto neU'novo, la cui apcrlura eorrisponde al luogo o\e capo

e coda cliindono il cerchio fatto dal corpo del piccolo venne. Movinienli par-

ticolari gli faeilitano I'uscita; toslo clie I'aria ha fatto irruzione nell'uovo, il

volume del bachcrozzolo si fa ancora maggiore. nc j)iii ])otrebl)e capirvi.

(Jualehc volta si cbbe ad osservare che il piccolo aninialetto, forse per iiou

avere rosicchiato abbastanza il guscio, non puo fame uscir fuori il capo rigido

e grosso; in allora si rav\olge nell'uovo stcsso c tenia d'uscirne per 1' ano.

Inutile fatica! Uscilane la coda, il ca])o rimarra scnipre nel guscio, ed il malac-

corto niorra prigioniero, di fame e di fatica.

I bacherozzoli nascono di preferenza al levar del sole. Nel corse della gior-

nala o non ne nascc o ne nascono ben pochi.

Paragonato il jieso del guscio con quello del bachcrozzolo, si trova che 1000

parti di uova cousegnale aH'incubazione danno:

Bacherozzoh nati Parli 720

Gusci " 188

Matcrie vaporate " 8.'J

Parli 1000

Appena uscito dal guscio il baeo sta qualche istante trauipiillo, e dopo si fa

a riutracciare I'alimcnto di cui dcve nulrirsi per tulla la vita. In qucsto breve

niomento di riposo tutle le sue parti esterne s'indurano e si fanno alle ai loro

uiiici. II baco in ([uest'epoea e perfeltanicnte formato come il baco piu avanzato
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in Ota, scbbfiie la sua piccolozza lasci foise sfuggirc alle riccrche alcunc

parli cho solo qiialciic tempo tlopo si fanno scnsibili. Esso posscde gia gli or-

Hani (lella seta ; (pia c la poidc gia (pialciie filo con cui assicura la piopiia

osislcn/.a in raso i-lic Ic (iclii-alo zaiupo non lo irggcssoio.

Appcna nalo, il bai'O niangia ill prclcrcnza la pailo piii inoUo dclla foglia, v la

intacca non ai margin! ma alle due supcificic; sieclie finisce col pcifoiarla

ccrcando gli spazii ciic stanno tra le nenaline dcUa foglia stessa.

Uf/irio (lei pcli del bnco nppena nolo. — L'nilicio dc' inolli pcli die ne ve-

stono il corpo c tulla\ia ignoto: scnono cssi foisc per dilcndcre quel tcnero

c fdifonnc organismo, o forse ad assoibire o ad enuHlere I'umidila? La loro strut-

Inra fatia a scga, strullma chc non olliono i lili del baco adullo, potrebbe

anclie agevolare il suo movimenlo nella volnta direzione ; cio s'inlendc per

qnei baehi die toccano il piano su cui canimiiiano, oppurc gli oggctli tra cui

piace lore d'internarsi quando siano sugli albcri.

I poli rendono il baco assai pin foseo di colore; imperoccbe, nienlre alia

vista seinbrano neri in qnella prima epoca della loro vita , il colore della pellc

e biancastro, sudicio; la testa e proporzionalmente assai grossa e d'unncro

lucente.

Alia fine del secondo giorno inconiinciano i bachi a mangiare con avidita;

e nel nicntre che I'appelito in loro crcsce durante il terzo cd il quarto di, il

loro colore continua a farsi piu chiaro.

Nel quinto giorno, scemato I'appctito, essi si apparecchiano a quell' impor-

lanlissimo atto della loro vita di larva cbe replieano per quattro volte e die

e conoseinto sotto il nome di nmla , di Irliiryo , di tlormllu , o di usmpimento.

La durata della prima, come quclla delle altre, varia secondo la tempera-

tura ed il cibo apprestato; cosi sara di 5 giorni se il termometro avia segnato

19° R.; di sd sc 17° a 18°; di scllc se IG" a 17°.

E dillicile valutare la quanlita di foglia die il baco mangia in (juesta eta

;

tuUavia, secondo molli baconomi, e ritenuta da 4 a 5 diilogrammi per quanti

bachi escono da nn'oncia di seme. II piccolo baco prossimo alia mnta si fa

quasi Irasparentc e cambia leggermente di colore. Se non ha niangialo tutta la

(luantila necessaria di foglia, esso ne cerca, che senza di essa il fenomeno non

puo accadere chc impcrfetto, cio che deve essere di norma al bacajo solerte.

Descrivcndo (juesl'operazione della prima niuta, avro molto meno a dire

delle mute successive assai analoghc a (juesta prima.

Delia prima imila. — La nulla della pclle e una delle crisi piii gravi chc

possa subire il corpo del baco ; ncssuna mcraviglia or dunque se parecchie

malattie, cui esso va soggetto, manifestansi piu gagliarde in quegli islanti in
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cui i)('i' rcHclto slcsso di'Ila iiiuta il corpo del baco c rcso debolc, e k- sue fuii-

zioiii i^ravenu'iitc perlurljale. Mai s'apjiosero Ileiiill e inolli altri (|iiaiido i-iten-

iiero essere la mula un sonno , come pure e falsa 1' appellazionc di dormita

con cui da uiolti siiolsi iudieare la inula, i cosluuii e gli atli con cui il baco

vi si pre|)aia acceunauo a ([uesla iuiportau/.a dcUa nuita , operazionc piii j^ravc

di quanlo lilenevasi in passalo
,

quasi fosse un scmplice niulanienlo di pelle.

Lo stesso Malj)ii^hi a pag. 5 dice : Qitis tamen tarn laboriosam metamorphosim,

renovalo capilr, (Icndhus, rorio, pilis ct forte fjiiihusdam muscnlis somiUDii (ip-

pellet"/ c luUa\ia la ciiiaina sonno; nia poi descrive la nielanioifosi per cui si

fa crisalide con niolte parlicolarita clic furono dope di lui trascurale.

Trannc qualche piccola differcnza, I'abbandono della pelle tra le varic eta

del baco ncllo slalo di larva e qucllo per cui si niula in crisalide, il fenomcno

I'cguale; ecco le parole di Malpigbi (pag. 4), coUe quaii, in un luogo tra

gli altri, tocca di qucsti fenonicni: et tandem sejunclum a reeenii corium

lonijtt pedum jaclatione, exculere incipiat, facta circa cranium separatione et

deductis per latera nigris f/uibiisdam qnasi liiteis qiae excoriatiouis ])ro(jrcssuni

exhibenl. I Ciiinesi conoscono I'iuiporlanza della niuta , cliianiando col nome

di 1.", 2.'', 3.* giovinezza i varii stadii della vita del baco, quasi fossero altret-

tanti rinascimcnti.

Ouando il baco si prcpara alia mula non prendc cibo per qualche tempo, e

libera anzi la parte ingombra dell'intestino dalle malerie fecali che vi erano rac-

coltc. Esso tentenna il caj)o quasi per scuotere qualche cosa che gli dia noja,

cd abbandona suUa foglia, ove intende di passarc la crisi che Taspelta, alcuni

fili di seta, cui s'attacca fortemenle, in ispccial modo cogl'uncini delle false

zampc posteriori ; cio che gli 6 nccessario per potersi in scguito liberare con

facilita della pelle che dovra abbandonare. Prima di accingersi a quest' ope-

razioue vedesi il baco aggirarsi qua e la finche abbia rinvenuto qualche sito

pill teiiebroso ch'egli preferisce.

Fissalosi in posto , il baco rimane tranquillo colla mcta anteriore del suo corpo

sollevala e vcrlicale, immobile per tutto il tempo della mutazione. Fraltanlo il

suo colore si cambia e si fa piii bruno, il che dipcnde dalla vecchia pelle che,

distaccatasi dalla nuova e non piii unita all'animale, comincia ad asciugarsi.

Una parte che si modifica assai e che da un aspelto affatto particolare al

hacolino in qucslo inomonlo e il capo. La novella tesia che sla formaiidosi colle

diniensioni die le sono proprie, e che slanno in rapporlo col baco fallo piii

grosso, dimcnsioni che essa deve assumcre dircttamenle in causa della sua

rigidezza, la novella testa, dico, si genera dircttamenle al di dielro della vec-

chia, la (juale non potrebbc contencrla. c fa del lulto deforme il priiuo ancllo

Vol. M. 30
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chc la ricetla. 11 vecchio capo pare alloia piii piccolo di prima e comincia a

farsi tiasparcntc.

La dmala di qiiosto sladio di tovpore difforiscc da qiipllo delle allre mule,

como pure col variar dclia imita vaiiano aiidic i rappoili di volume lia il baco

piiuia del torpore c il baco die iic e uscito. II capo
,
per esempio , dell' inselto

die escc dopo il primo torpore i quasi triplo di grandezza di qucUo della prima

eta, meutre Ira il seeondo e il lerzo sladio e solamenlc il doppio.

Ouando e lermiualo il processo esteruo ed iuleruo della fomiazionc delle

parii chc novellamenlc dovcvano costiluirsi, le vccchie parli cominciano ad ab-

baudonare I'animale, die con mille sforzi cerca liberarsene. Allre volte crede-

vasi che alia sola pelle si riducesseio Ic jiarti die il baco abbandona dopo il

torpore, ma ora si sa die sono esse ben piii numerose e ben piii proiondamentc

collocate, poidie il baco, oltre il capo e la pelle, muta tutte quante le tra-

diee, non die una porzione dell' inteslino, e tulli gli organi inscrvienli alia

masticazione.

Dislacco del capo. — Quando il baeo s' apparecdiia a quest' abbandono

,

svegliatosi dal suo torpore, comincia col capo e col corpo a fare dei movimenti.

Sotlo razione di quesli il marginc posleiiore del capo si dislaeca dal margiiW.

anteriore del piimo anello. Talvolla qucsto dislacco del vecchio capo e lotalc

ed esso cade; talvolta, rovescialosi sulla parte vcntiale del baco per una piccola

atlaccatura chc ivi conserva , vi rimane aderente. Se il dislacco della testa si

tenia d'operarlo artificialmcntc, quando il baco a quest'allo non e aiicora ma-

turo, si vede die la forza d'aderenza va diminuendo dalla parte superiore alia

inferiore, e con cio si spiega come talora possa solamcnte rovcsciarsi e non

staccarsi (').

Distnceo della pelle. — AUorquando il capo coUo staccarsi perde i suoi rap-

port!, la vecchia pelle, non piii obbligata alle due estremita del baco die crebbe

di volume e la rese molto tesa, sicontrac leggermente c lascia sporgere I'estre-

mita anteriore del baco dalla sua apertura circolare che si produsse per la ca-

duta del capo.

II baco cerca tosto d'uscire da questo sacco in cui sta chiuso, e con con-

Irazioni reiterate che vanno dalla testa alia coda spinge d' anello in anello la

vecchia cute chc lo scrra; e la vecchia cute essendo, come dicenimo, aderente

ad un corpo fisso, le fatidic del baco trovando un punlo d'appoggio, non vanno

perdute c agiscono tutte utilmente al loro scopo.

(1) II papo cadiilo mnslrasi afTalln iiilcio, coniposto di una lamina rnrnoa, liiaiidiiccia, traspa-

rcntc. Esso prcsciita rinviiu|)p() delle niascellc che pure si sono riprodoUc, eonic allrcsi qucllo dc'

palpi c delle dodiei emincnzcttc ocidiformi chc riicngonsi per gli occhi in qucsta larva.
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Presenzii d'un li>[md<) fro le due pelli. — Lo scorrcrc tlcl l);ico fuori

del suo asluccio e ajutato grandemeiile da un iimore clie vi sla fiariimczzo

,

che io credo non gia prodotlo da ghiandole j)articolaii, ma beiisi reffeUo della

condensazioiic della abitualc tiaspirazione , la quale, mentie la veccliia pelle si

fa nioi'ta c iirmki pcriiioabile durante i! torporc , si condciisa, slai;na, c produce

una ccrta (pianlila di liipiido ciic uinclta ed uiige le pari! die dcijhoiio scor-

rere Ic unc sullc altre. Sorprendendo un baco menlrc si spoglia, si vcde umida

la superficic del corpo che gia nsci dal suo inviluppo.

La pelle non s'opre die pel dislacco del capo; da tulle le allre parti c

cliitisa. — 11 baco csce qiiiiidi dal suo astuccio, c la vcccbia pelle non si rompc

ne lungo la linea incdiana superiore , ne lungo 1' inferiore , come da molti si

crede, e come sembra voler significare la j)reparazione offerla dall'egregio dot-

tor Maestri alia palria esposizione industriale deH'anno 1853. Abbandonata

totalmenle la spoglia, questa, sebbene con diflicolla, pcrclie ravvolta daH'umore

essiccalo die servi ad umetlarla, puo tuttavia svolgersi ncll'acqua e Irasformarla

in un vero sacco aperlo solamcnte ad una dclle sue cslirniita.

Dalla vecdiia pelle Iraspajono le parti soltoposte, le quali corrispondono

perfeltamente , findie uon abbia ancora avulo luogo alcuno scorrimento delle

parti, alle analoglie della vecchia buccia, trannc che si veggono piii gi'andi.

Cosi le veediie slignie si veggono apjilicate da\aiili e di sopra alle nuove, che

pill ani])ie si I'ormarono di sotio; sieche si scorgoiio le antiche concenlridie

alle uovelle, e circondate da queste per un orlo od aureola oscura die sporge

lutlo air ingiro della loro periferia e che Iraspare.

Miita del sistema trac/ieale. — Appena il baco incomiucio i suoi movimenli

verniicolari , e le parti le quali debbono abbandonarlo perdettcro colle sotto-

poste i loro rapporti , un nuovo fenomeno ferma I'attenzione di chi contempla

il Tallo.

Dalla prima e da tutte le diciotio allrc stigme di nuova formazione si vcde, an-

clie ad occliio nudo, uscire una listerella o nastrino di color nero, che va a con-

giungersi alia parte interna di ognuna delle diciolto veccbie stigme, di quelle

,

cioe, die originariainentc loro corrispondevano; listerella che mano mano s'al-

hiiiga quanto piii va allontanaudosi la stigma nuova dalla vecchia che ad essa si

rifcriva. 11 corpo del baco in quest' istante presenta quindi ad ambo i lati del corpo

due liiiee ncre interrotte , c composlc ognuna di nove listercUe che si stendono

fra le sue stigme omonime. Allorquando poi gia di tanto scorse la pelle che

la qiiaria stigma nuova, per es. , venne sotto alia terza vecchia, e la terza

nuova sotto alia seconda vecchia, e cosi via discorrendo, le due linec ncre ai

lati non sono piii interrotte, ma si fauno tutte continue e mostransi assai palcsi.
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La ligiiru 17:2 (Tav. \l) rapprrscnta una porzionc di spoglia di baco tcso

con dogli spilli , e vediita dalla parte dolla superficie che toccava il corpo

;

e, e, e' e' souo i bcndellini allaccati alio vccthie stigine , cd uscili pi-r la rima

dellp nuovc. La loro Uiiigliezza 6 gia talc die costitiiiscono una linca conti-

nuata.

Lc due lince nere ai luti del corpo sono trmliee. — Da che sono mai for-

mate (|ueste due lineC? Ad una talc donianda in qucsli ultimi tempi si e polulo

dare ima risposta adecjuala elie solo il microscopio poteva ofliire. Se si pone

nell'aequa la pelle di eui il baeo venne poco prima a spogliarsi, c se la si agita,

si vedc che quelle listerelle nere , le quali rivolte tutte in una direzione avevan

lormate le due linee lateral! del corpo, si risolvono in tanli fdi piu esili,

disposti a pennacchio, ramilicautisi tra loro, i quali lili di mano in mano che

s'avvicinano alia superficie interna delle sligme cui adcriscono, confluiscono

tutti e tcrminano in trc tronchi principali , ed in alcuni secondarii variabili

in numero. Se questi (ili si sotlopongono al microscopio, con meraviglia si

vede che constano delle due membrane interne delle Irachce , dell' esilissima

,

cioe, e spesso difficile a scorgersi, che sta piu interna di tutte, e della mcdiana

che colle numerose e palesissime sue spire si manifesta chiaramenle nella sua

nalura.

II baco dunque nella muta cambia tulta la superficie interna del sistema

tracheale , e questa sola enunciazione basla a far comprendere 1' importanza e

la difficolla di tal alto: importanza per la nobilta degli organi in cui ha sede

,

ditticolla per la delicatezza e I'estensione delle parti affelte.

Ouando, durante il sopore, a ridosso delle trachee si sono formate le nuove

membrane che di muta in muta prescntano un diametro maggiore, le vecchie

membrane si staccano e possono essere, mediante un sistema lentissimo e nni-

forme di trazione , ritirate dall' interno cavo della nuova trachea.

Se si sottopongono al microscopio le trachee avanti il sopore, o nei prinii

momenti di esso, lc vecchie trachee si veggono circondate da un ammasso par-

ticolarc di cellule nucleate, eguali a quelle disegnate nelle figure 1C5 e 106

(Tav. XI), lc quali cellule vanno organizzandosi nella nuova tunica spirale

,

che appare dapprima esilissima , leggermente striata trasversalmente, senza che

ancora si possa tener diotro al filo che produce la spira. Ma a poco a poco la

nuova spira si olTre piii palese, ed e all'allineamento delle cellule sopra indicate

che 6 devoluta la formazione delle fibre, o la fusione di queste nella spirale che

in definitivo modo costituisce la inembrana media dei vasi tracheali. Le spire

si rivolgono scmpre a destra ; poche cccezioni ebbi a rimarcare in qucsto modo

di comportarsi.
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La vita die in tjiiol inomciito aniiiia tali |)aili ('• iinineiisa , sicche ad ogni

istantc esse cambiaiio
,
progjiedcnilo rapidaiiit'iitc iiel loro sviluppo.

Lo spazio ancUare clic liinanc Ira la nuova trachea e la vcechia, the le sla

conccnlrica, varia sccoiido le diirerenze di grossezza deiraiiimalc prima e dopo

la muta. Oiiando
,

])cr escnipio , il baco inula 1' ullinia pclle per tiasfoiniarsi

poi in crisalide, la dilFerenza e grande, assuiiiendo in allora la striillura delle

trachee deU'insetto perfelto, assai piu anipie e capaci che non nella larva.

Durante questa muta si puo fare il eonfronto della struttura delle due specie

(li trachee. L'esterna appartencnte all'insetto pcrfetto ; Tinterna, aH'ullima spo-

"lia della larva.

Ad ogni giro di spira della trachea della farfalla corrispondono due o tre giri

della trachea della larva ; non per questo la spira delle trachee della farfalla e

pill ampia ; essa e semprc filiforine ; esisle pero una nicmbranella esilissiina die

unisce i giri di quella spira che sono tra loro piu distanli. Da questa struttura

dipcnde il colore argentino che le trachee della farfalla presentano in confionto di

quelle del brueo ; ed io ritengo destinata questa struttura a rendcre pin capace

I'albero traeheale, giacche la meinbranclla interspirale puo cedere all' aria che

inlernamente la prenic e, gonfiandosi tra i giri del filo spirale, aunientare assai

liiiterna capacita; ma di cio si parlcra piu avanti, quando cioe si ten-a dis-

corso della i-espirazione del baco.

Tra la nuova pelle e la spoglia si condensa tin umore c/ic ne facilifa

I'abbandono. — IIo detto piu sopra come per faciUtare 1' uscila dalla vecchia

spoglia il baco abbia la cura di assicurar questa col mezzo di qualche filo di

seta di'egli abbandona snlla foglia, e come al momento opportnno se ne stacoa

mediante appropriati movimenti e contrazioni scorrenti da uucstremila all'altra

del corpo. Ma ad acccrtar la liuscita di questa malagevole e difTicilc operazione

la natura fa pervenire fra le due pdlicine un umore particolare che lubrificando

le due superlicie, le quali si trovano a contatto, fa in modo die possano scor-

rerc piii faeilmente. Se si osscrva un baco nelle parti che da pochi istanti fu-

rono denudate , lo si vede ancora umido di tale umore che tosto si dissipa ; e

si puo esseinc convinti ancora pin se preso un baco che sia in attualita di spo-

gliarsi, lo si ajuti neH'alto e gli si levi forzataniente e prematuramente di dosso

la vecchia pelle. D' onde viene un tale umore ? e forsc un umore speciale die

si produce in questa circostanza, od e 1' effetto della condensazione dei vapori

che costituiscono la traspirazione abbondante del baco? Parecchi annunciarono

vasi particolari, comunieazioni speciali tra questo spazio interculiculare e gli or-

gani interni; ina il modo con cui vcnne enunciate il fatto non mi convince, ni

mi fu dato rintracciare le indicate vie; il perche io saiei piuttosto deU'opinione
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die nossa csscre relVotto doUa condcnsazione dolla Iraspirazione cutanea. Oue-

sta la si eonosce ablioiulante nel haco, e puo esscr tale per Ic nioltc gliian-

dole che si trovano nolla cute. iNiiUa ([uindi s'oppone a far rilcnere die per

I'effctto del dislaeeo della spOi;lia, diveiuila cpiesla una eosa eslranca al corpo

del bmeo, sel)beue aneor ravviluppi , e falta iiiorta, non sia piii atta a laseiarsi

irapassare in queslo stadio dai vapori cutanei, i quali Ic si condensano solto, ed

assuinoiio nella muta un nuovo ullieio.

I^a iiaUwa di quest" uniore e leggermente untuosa e resinosa, cio die si puo

desuniere dal suo aspetto e dagli elTetii die jiroducc suUa vecdiia spo-

"lia. Questa, di mano in uiano die abbandona il corpo del bruco, si fa lutla

ran^rin/ala , ed e dal bruco abbandonata come un tubetto della lungliezza

di 3 a 4 linee, tutlo a rughe, c die riniane apcrlo. Se si leva queslo tubetto

dal sito ove raninialc risorto lo abbandono, e lo si pone nell'acqua, esso non

si bagna , e si stenta assai a svolgerlo ed a ridurlo della lungliezza che pos-

sedeva il baeo quando ne era vestito. Un po' di potassa facilila I'operazionc,

la quale c pero scniprc assai delicata. Tuttavia, opcrando coUa neccssaiia di-

ligenza , si riescc ad averc la spoglia tutta inlera , un vcro sacco mcnibranoso

con una sola apertura che corrisponde alle attaccature del cranio, come diccva

Malpiijhi. In questo tubo vcdonsi llultuare le vecchie trachee
,
quali gia furono

descritle (1).

Abbnndono dellc frachec. — Appcna le trachee e le parti interne destinate

a ci6 si sono riprodotte, le vecciiic trachee cominciano sotto i moviiiienti del-

r animale a perdere i loro rapporti ed a scorrcre nel tubo dellc nuove. Qui

accennero che questo fenomeno si scorge in tutle le trachee, anchc in quelle

di secondo c di terzo ordine, fino la ove si vede la membrana spirale che in-

sensibilmente spariscc. E in queste cstrcmila esilissime che piu facilmente no!

possiamo farci un'idea del niodo con cui principia il fenomeno. Ma c nei lubi

tracheali die non si ramificano e che conservano cguale grossczza per lutto il loro

dccorso (quali sarebbero i due rami interstigmatici che uniscono ogni stigma colla

vieina dello stesso lato , c con quella del lato opposto nel medesimo anello, pas-

sando sotto alia catena gangliare), come accade la cosa ? Su di cio io pcnsai a lungo,

nk sapeva darmi ragione del luogo e del modo ove potesse incominciare il distacco

della vecchia spirale. Si rompe essa forse in qualche punto della sua lunghezza?

(1) L'umorc ajuta la inula della pcllc, conscrvandole una ccrta umidita che Ic inipcdiscc di os-

siccarsi troppo presto. Alcune malattic del baco si debbono all' cssiccanicnto della vecchia |iellc sullu

nuova. L'uscita del vernic e facilitata dalla doppia eircoslanza che il baco si i impiccolilo per cs-

sersi vuotato dcgli alinienti inlaato che la pcllc v rimasta la stcssa perehe non piii eonlraUilc.
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A (iiU'Slc aecideiilali iion prcfissc liiccnizioiii la natiiia luin ricori'c niai per noii al-

lidare alciina opoi-azioni' al caso. Movellc e jiiii (lolicalc ossciAazidiii mi niiscro

sulla via di fonosccre 11 niiral)ilc procosso della natiira, cio ciic sfiiggi a molii

osscrvatoii, sobbciic liiiiarcasscro I'useita di'lle trailiec da ciascuiia sli!j,iiia.

Quaiido io t'bbi a descrivcrc taiilo il Iroiico cbi; scone da una sliL;iiia all'al-

Ira, quanlo qucllo cbc sotlo i inuscoli oltrcpassa la linca rnediana del coipo

per aiularc a mclteisi in rapporto colla stigma del lato opposto , notai che

prcscntavasi , a mcla circa del loro decorso , iiii j)iccolo spazio bianco come

una specie d'anello o di mauicotto. {Nodo , Dc Filippi; Sftnlvre, Lyonel). Ve-

duto al niicroscopio
,
quello spazio di trachea lisulta privo della tunica spirale.

Questo manicotto ha i due oili rialzati , ai (piali conispondono le altaccalure

dcUe due spire, lul ecco (jui il punto ove ncl memento della muta succede in

questi due tronchi il primo dislacco della menibrana spiiale; ond'e che Jion \i

ha un'accidcntale rottura, la quale potrebbc indinbientemente capitare in qualsiasi

punlo della liachea, sibbene un distacco in un punto lisso, ad ottenere il quale

le parti sono a cio orgauizzate. Per tal modo si spiega, come ossenando il fa-

scio delle trachee ciie uscirono dalle sligme c che ancora stanno atlaccale al-

I'antica spoglia, nientie lutti quei rami vanno a finire esilissimi, tie soli (M

terniiiiano ancora grossi e quasi Ironcati. Della tunica spirale quindi che sta

ncl tronco, il quale congiunge le sligme dello stesso lato, una porzione escc

per ujia stigma, e I'altra per I'allra: la porzione che occupava il tronco ante-

liore al manicotto, esce per la stigma anteriorc; il tronco invece posleriore,

|)er la stigma che vien dopo, c cosi di seguilo. Analoganiente accade allorche

la crisalide abbandona la propria spoglia e ne esce la farfalia.

Nellu muta si rigenera anche la memhrana interna dell'inteslino. — Per

csaniinare l' interna supcrficic deH'abbandonata spoglia, piii volte spaccai questo

saeco, e qual non fu la mia sorpresa nell' osservare che ncl suo vano non solo

vi iluttuavano le trachee, ma anche un tubo c, d (fig. 172, Tav. XI), traspa-

rente, membranoso, di pareti esilissime, pieghellato pel lungo, e della lunghczza

non minorc d'un 0'",01. Questo tubello occupava la parte postcriore del sacco,

giaccva distcso nella lunghczza di questo, e mentre nella sua parte anieriore era

liliero, lo vidi adei'cnte nella parte postcriore. Osservando questa sua attaccatura,

mi fu facile rilevare che finiva perfettamcnte all'apertura anale, al cui contorno

csso stava adercnte; ond'c che neppurc all'ano la spoglia e aperta, come

dovrebbe esserlo se la vecchia pclle si staccasse al contorno di questo. Da

,
(I) 11 tronco die auiluva alia stigma antcriiirc; rallro oiic amlava alia stigma posleriore; li-

nalmentc qucllu che si portava alia stigma oraoiiima dell' altro latu.
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lale ispczionc mi fii facile il decluiTe die quel lubctto nicnibranoso altro non era

die la incnibrana interna ileUintoslino, la quale del pari si rinuovella ad ogiii

inuta: non tutta peri), ina solanioiile la sua parte posleriore f()rris|)on(lente al

crasso ed al retto, die sono di prelerenza in coulalto colie fccce. E questo un

fatto assai inqtortante per 1' anatoiuia e per la ilsiologia del noslro aniiualetto,

ed andie per tutte le considerazioni fdosofiche ehc si possono fare sopra I'ana-

loijia e i rapporti deH'inleslino eoUa eiite , eousiderazioni ti;ia inslitiiite per

altri I'atti analoghi prima d'ora osservati in numerose altre speeie di animali. La

spoijlia con altaccata la porzione niutata deH'intestino i delineata nella figura 172

dellaTavola\I. Ilresto dclla membrana interna dell' intestine vicne digcrita, ed

esce eolle feeee liipiide die precedono il torpore (1).

Riassumendo (pianto spelta alia nmla del capo, ripeter6 che essa si opera in

tutte le sue parti esterne, non escluse le mascelle, la filiera, gli occbi , i palpi , e

via via. Alcuni scpimenti che si internano un poco nel cavo del capo mostrano die

si muta anclie 1' impalcatura cornea di questa parte. Attaccato al contorno della

bocea vedesi il tubetto d (fig. 152, Tav. X) corrispondente alia membrana

interna deU'esofago, che pure si canibia e resta attaccato al cranio. La fi-

gura 143 (Tavola X) mosira spaccalo 1' esofago E, nel cui interno la mem-

branella G e giii staccata, ristretta a tubetto e pronta ad essere spinta fuori.

La fig. ISO (Tavola X) rappresenta la porzione posteriore deU'intcstino. C, C

6 la membrana eslerna spaccata; D, D e 1' interna pronta alia trazione che

produriii la pcUe onde estrarla.

Della o.^ inula; sue particolnritu. — La quinta muta, che avviene nel quarto

di dopo incominciato il bozzolo , e quindi nel bozzolo stesso , s' opera come le

antecedenti; tuttavia offre alcune singolarita die vanno notatc, e che si ponno

ridurre alle seguenti:

L° Riguardo al silo.— Questa muta si fa nel bozzolo, e quando il baco di-

venla crisalide. La spoglia e talvolta aderente alia superficie interna del bozzolo.

2." Jli(juardo al modo.— La crisalide, la quale manca di quasi tulti i mo-

vimenli di cui e dotato il bruco , non potrcbbe uscire dal foro anteriore della

(I) La spoglia interna ilcU" intcstino sla aildossata alia suiiciTicic interna della parte dorsalc della

pclle abbbandonala, e qualehc volla la vidi Icgata alia spoglia del corpo per mezzo di bjiglic die vi

scoiTono sopra. Di (piesta disposizionc non so rendermi ragione. Tali briglie non parvero seorrcrc

dalla parte interna d"nna stigma all'altra del lalo opposto. (Jueste trabeeolc al mieroseopio sono scm-

pliei mcndiraiiellc aniste. Esistono esse gia sotto la pelle deiranimalc? Sc cio fosse, la loro prescnza

non sarebbe diflicile a spiegarsi; ad ogni modo resta diflieilc la loro eonnessionc eol tnbn intesti-

nale di cui la sola membrana interna e retrotlessa. Keeo nn argomento a niiovc osscrvazioni e a

pro\arci quanlo complicato sia aiieora il fcnomcno della muta. L'cstrcmita libera dclla spoglia in-

Icslinalc tcrmina laciniata.
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spo"lia come ne oscc (|ii('Sl(); la pi-lle della Ji.' inula si fcndc pcrcio supcrior-

incntc per un buoa tralto, vx\ e cosi abbaiuloiiata (lairaiiiinak' (').

3.° Higuaido alle parli mutate.— Nella quinla niuta le paili che vengono

abbaiiiloiiatc soiio le slcsse delle mule antecedenli, ma lasciano dictro di se parti

da esse diireienli; e!j;iiabiienle dilTovisce la nuova eiile clie appailicnc alia cri-

salide, e le imove sligme die gia soiiiigiiaiio a (jiielle dcU' insello peiietto (2).

Nella ([uiiila mula il capo si distacca in un modo dillerente, in quanto che

non cade, ma resta adcrenle alia pelle per il suo margine inferiore, ed e raro

assai clie si vegga libcro nel cavo del bozzolo. Osscrvando con diligenza csso

capo, in'aeeadde di \ederc che anche nella quinla mula si cangia pure una

por/ione di esofago , la cui incnibrana interna , come quella del rello , esce e

riinane presso la spoglia della testa in vicinanza delle mandibole. La llguia lol

(Ta\ . \) indica questn inodo di dislaceo. ed accenna ancora elie il capo in que-

sta nulla si spaeea nella sua lunghczza c si isola il pezzo Iriangolarc che, a

guisa di cuneo, sla nel mezzo fia le due lamine parietali emisferiche laterali e

la base del labbro. Ouesto pezzo di eui Malpighi dice lumbOoidulciii wniulatur

I'Kjurum, non riinane atlaccalo che pel prolungaiuenlo corneo (/, il (pialc nella

sua parte interna si dipartc dal suo angolo acuto, e s'incunea franimezzo ai

due parietali.

Sono ([iieslc le difTerenze che osservansi tra le mute durante la vita del bru-

co, e Tulliina dalla quale il baco esce crisalide.

AU'eslerno le varie forme die assume il baco indicano il punto in cui si

trova la mula ; il che specialmente si desume dall' aspetlo che prende il capo.

11 iiiio\o capo non puo cssere contenuto dal vecehio non tanto pel siio niaggior

volume c per esscr piii grosso (anche il corpo dell'animale e piu voluminoso,

ma pure cape nella vecchia pelle), quanto per la rigidita della vecchia buccia.

Appcna e I'ormato il nuovo capo , scivola al di dietro del vecehio ed ivi si soli-

dillca a perfezione : allora occupa csso il primo ancllo che in quella localita

a|)pare assai voluminoso, stantc clie la sua pelle gli si deve adattare. In quel-

rislanle il baco sembra avere due teste (a, fig. 161, A, B, Tav. XI).

(I) I niovinioiili della crisalide sono liniitali alia sua parlc pnstcrioro; c con qiicsta clic sonliaii-

dosi e rcslriiij;cnd()si succcssi\amcntc opera uno sl'oizo conlro la paitc eoriispoiideiile della jielle

del baeii, per rui qnesia si spacca. Incunealasi rcslieniita aiilerioir, la spacealuia progrcdiscc.

Tulvnlla ipiesl'opeiazionc e islanlanoa, conipiendosi in iin inimilo e nic/jo.

(i) I,e Iraehee eliccseono sono di eoloeo oseuro per la liiro pailieolare sliiillnra; le no\elle sono

nrgcniine. Sospcndendo I'opci'azionc in tempo debito si vcdono Ic trachee ncllc loio diianiazioni

sccundaric gift argenlinc , nericcc invccc nella parte che avvicina Ic slignic.

Vol. VI. 31
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A pooo a poco si fMiiiio ('gunliiicnlc (lacido prima \v false c ])oi Ic vcre

zanipc , dalle quali coiiiiiuiaroiio Ic iio\ ellc a rilii'arsi ; 11 clio accade con faci-

lilJi per la ragione chc Ic /anipc stanno fisse ai corpi circostanli col mezzo dci

loio iincini.

Cadiito il t'apo , in un qiiarlo d' ora il baco i- lil)(>ro dalla sua pcllc e ringio-

vinito s' apprcsta alia fontiiuiazionc^ dcgli adi propiii al piinio sladio della sua

vita.

Ripvcndcndo ora il nostro bachcvozzolo all' uscire del sno primo assopiincn-

to, lo vedianio prosontare uii colore, diverso, c sul principio un volume cpiasi nii-

nore di quello di prima. Esso se ne sla trantpiillo per qualclic tempo c lascia

clic I'aria riiiforzi le novcUe e deboli parli. Tullo cio dimostra 1' imporlanza c

la ijravozza della crisi suliita. Durante la nulla, non solo esso sospende il cibo,

ma non riceve ueppure lo slimolo dell' aria chc dove irrilarc i suoi orijjani;

dillicilmente questa pcnctra atlravcrso Ic stigme in muta c 1' animalc soiTrc una

specie d' asfissia. E forsc per la sospcnsionc di questa funzionc che tutte le

altiT rcslano parimcnte sospese.

Tosto clie il baco usci dalla spoglia non si dispone subito al cibo. Le sue

mascelle, rigcnerate anch'esse, sono troppo deboli e debbono prima indurirsi.

In breve ora acquislano la desiderata solidila, ed il bacolino intraprcnde a

mangiarc assai avidamcnic. II suo colore c bianco cenericcio, e non c che jiiu

tardi che la cute si fa piu bianca e lucenlc.

Ecco il baco entrato nella seconda eta, nella quale, come dicemmo, acquisla

un aumento considerevole. Oucsta seconda eta dura da quattro a cinque giorni,

ed alia line di cssa ha raddoppiato quasi di lunghczza e quadruplicato circa di

peso. Alia line del periodo indicato comincia di nuovo il baco a manifcslarc

quei fenomeni chc precorsero il suo primo assopimento. Rifiuta il cibo, tessc una

specie di rcte scrica su cui fissarc la spoglia che nuovamentc dovra abban-

donare, e si rendc immobile colla parte anteriore del corpo piegata all'insu,

senza quasi dar segno di vita.

E qui si assopisce per la seconda volta , terminando cosi la seconda sua eli.

I bachi provenienti da un' oncia di seme in quest' eta consumano circa 1

3

chilogrammi di foglia. In tale asso|)imento i fenomeni indicati poco prima si

ripctono tutti, se non che sono assai piu manifesti e piii facili a riconoscersi,

succedendo su di un corpo piii ampio. Dura questo lelargo un giorno, scorso

il quale, spogliatosi della seconda pelle, il baco cutra nella terza eta, chc si

compie in circa sei giorni. Nel corso di questa il colore della larva si fa semprc piu

chiaro; i peli scompajono quasi tutti; la cute divcnta rugosa agli anclli. II capo
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i- gi-osso, lion pill nero, ma d'un caslano cliiaio. 1 baclii proN ciiiciili da uii'oricia

di si'iiic coiisuinano intorno a 45 cliilograriimi di fof^lia. Da iirinci|)io la slt-ssa

deboli'zza, poi la stessu a\idita diiranle i soi giorni iiulicali, alia line dci quali

raninialcUo iniijiiungi' 0"',080 di Innt^lu-zza.

Al scllinio gioiiio il niiscio inscllo c \iiil() da nnovo sopoie, clic dnia

pi'csso a poco quanto 1' anlecedcntc , c da cui svcglialosi entra nella quaila

eta. Qucsto sladio dura dai sette agli olio giorni. Di)|)o quakhc tempo die

il l)aeo (' iiscito dalla pcllc assume un colon; un \w' roseo , ma in seiiuilo

diveiila sempi'e pin hiaiico-perlaeeo. Una linla \ eidognola Iraspare sohnnenle

tra gli anelli , indizio clie grinleslini sono pieni d'alimcnto. In tale eta ii baeo

consuma gran copia di foglia, caleolaiulosi circa 1 20 clnlogramini per una (juaii-

tita corrispondenle ad un' oncia di seinentc. Qucsto consnnio della foglia pero

«'• in inoltissinia relazione col grado di lemj)cratuia ; ond' c die non si j)u6 in-

dicare die per approssimazione la quantila di foglia consumata in qucst'epoca.

Voleiulo distrihuire I'indicala (|uanlita in ciascun giorno, si trova die nel prinio

di il consunio e di circa 1 diilogranimi di foglia , nel sccondo gioino 1 (i

chil., nel terzo 23 cliil., nel quarto ancor 25, nel quinlo 30, nel sesto

soli 1 2 chil. , c iieir ultimo di 1 diilogrammo, decresccndo finchc i baclii s' ap-

paiecdiiano al quarto ed ullimo assopimcnto. La tempcratura durante questa eta

sara dai 10" ai 20" centigradi (lG°al7"R.); se fosse pii!i bassa, il consumo di

foglia sarebbc assai ininore.

11 quarto ed ultimo assopimcnto c volgarmcnle delto dormila della ijrossd.

forse perdie sotio la sua inlluenza c dopo di csso il cnrpo del baco assume la

inaggior dimcnsione cui devc arrivare. In qucsto letargo, il quale dura perlino

due giorni c qualche poco di pin , si osservano distintamente lutte le modifi-

cazioni die accadono suUa supcrficie del corpo, e die abbiamo detto costituirc

parte del fenomeno della muta. Appena spoglio il baco e gialliccio; dopo s'im-

bianca, per di\ ciiirc di mano in mano Icggermcntc giallo-rosco.

Nella quinta eta I'aumcnto di volume nel baco c invcro singolarc, sempre

proporzionato per6 alia quanlita di foglia in cssa consuiita. I baclii prove-

nieiiti da un' oncia di seme consumano in (luest'eta circa 700 cbilogranimi di

foglia, quantila die corrispondc circa al quadrupio di quaiilo un' egual copia

di badii consuma in tultc le altic etii prcse insieme. La durala della quinta eta

e di circa 1 2 giorni. Oueslo tempo c la quanlita di foglia variano coUa Icnipe-

ratura: il grado di calore pii'i propizio a questa eta e di 19° ai 20" cent.

• (16° a 17° U.) In essa il baco appelisce anclie i frutii del gelso.

Riassumcndo ora gli stadii della vita del baco ed il consumo della foglia
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per ciascuno di esso, supponondo di 34 gionii la sua vita, si hanno i seguenti

rapporli:

-Consumo di foglia Cliill.»
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dcijii iilliiiii piisti , dicciulo clic il liaco fii c'ijiiiilniciilc il siio bozzolo ; ma qiic-

slo risjiiiiinid v jioricoloso e claiiiioso ; il bozzolo non e niai cosi ricco in seta

come nei casi oidiiiaiii.

Quaiulo i bachi sospciidoiio il ciiio per preparnrsi a fdarc il bozzolo, liberano

mio\ nnicnie riiilcslino di tiitlo cpianlo conlemna di foi^lia iioii diiicrita ; cio clic

awiiR'nta la jji'llutidila del loro corpo. Se essi niontano al bosco in islalo di

salute, piesentano un color giallognolo particolare trail dorato cilcarneo; sono

sodi nt'l loro corpo, iaiino raj)idi <• dccisi moviinonli. La jiclie e crespa, licnlranlc

sotlo u;li ani'lli. Lc niaterie escreniciilizic da]>prinia sono sodc ed abboiidanli,

poi di\entano piii Ihiidc come goccioloni. I \illici dicono che i bachi allora .ti

vuolnno. 11 baco tcnde a saliic in alto, e sale suUe foglie senza niangiarlc : e

allora clic seiile il bisoi;;no di fdarsi la sua eclla , in cui polcre al sicuro subire

la (piinla nuita e passare nel sccoudo stadio della sua ^ ita opcrosa.

Del bozzolo, dclla sua filatura, e delle sue propriela.— Giunia I'epoea della

filatura del bozzolo (lomb. galetta), il baco cerca un sito remote ove tesserlo ; esse

si allonlana dai compagni , e con un filo serico incomincia a tracciare la via chc

percorrc ('). Tiiunlo al silo che gli pare piu adatio, si pone tosto all' ope-

ra , essendo per lui un bisogno urgente (juello di libcrarsi e dcporre in (jualche

modo la seta di cui e turgido il suo corpo. Se non gli vien fatlo di trovare un

luogo conveniente, menlre indarno si affatica per rinvenirlo, peide ed abban-

dona la seta cIk! non puo piu trattcncrc. lo vidi parecchie volte dci bachi

,

arrivali in luogo in cui il bozzolo non poteva essere collocalo, come per

esempio sotto il foiido d' un secchio , tappezzare tutta quella capacita schiac-

ciata c discoidea d'un tessnio serico senza forniar bozzolo (-).

Aflinche i bachi trovino facihnente un posto adattato alia formazione d'un

bozzolo ricco c sodo, con ramoscelli o frasche d'alberi o steli d'erbe si appresta

loro una specie di siepe (volgarmenic delta bonco; manelli dci Toscani), sulla

quale possano salire age\olmente e collocarvi il loro prezioso rifugio. Ben esc-

guile le capannuccie, i bachi vi salgono presto e vi lavorano che e un desio.

I primi fili Icsi dal baco sono radi e non servono che a collegare i ramoscelli

(1) Ci6 6 assai visil)ilc o non si comprcnde come si sia potulo rilcncre un solo istantc ilie il lilo

iiscissfj^li (la vicino I'ano. E Kourcroy lo tlissc : « Cclte larvc parvcnue k son accroisscment coni-

pli't, foruie pour s'envcloppcr et sc changer en chrysalide, un (il a Taide de plusieurs Irons tins

places en voisinagc de son anus ». (Systemes des coimaissances chimiiiues, Tom. X.) DalTano alia

bocca vi lia pur ipialclie dil'ferenza !

(i) Alcuiii U'aggono jHoliUo da ([uesta aUitudine del baco per obbligarlo a Icssere il suo tilo

serico sopra un lelajo di lili esili e metalliei, disimsli in forma particolare (di ennc>lri, di jjara-

fuoco), ed ollcnere eosi aUrcllauti oggclli riveslili di uuo stralo unilonue e delicalissimo di sjilen-

dente cd aurea seta.
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tiii loio V a pioeurare un saldo appoggio al bozzolo. Siccome i priini piinli d'at-

lacco sono piullosto lontani , cosi il baco devc allungaisi assai c fare svaiiuli o

ivplii'ali nunimcnti, clic esso osogiiisco staiuio lisso I'oUc zaiiipo iiicmbranosi!

f movendo il capo o gli aiioUi toracici. 11 lilo jier sua nalura s'altacca allc ininiiiie

siahrosila dei coipi su cui scomt la lilicra; per tal inodo esso rimaiie allaccalo

ad un piimo punto; dopo di clii- il baco lo fissa ad un sccondo, ad un terzo,

(' vieiu' cosi a gcllare (Hioll' insi(Mii(> di lili vadi c bianclii die coslituiscoiio ([uaiilo

volganncnlc da noi si dice bavu, sbuvalura, o rriy/io del bozzolo, die i Toscani

diiaiiiaiio laniccio (*).

Cio falto, I'insctto concentra niaggioiiiiente la sua azione nd mezzo di que-

sla oidilura e coniiiicia allora a lilare il veio bozzolo, il quale risulla da una

regolare c preeisa soTiapjiosizione concenliica (daU'cslerno aH'interno) di lili,

in niodo da forniaine uno stialo di nolevole durezza c spessorc.

Questo proccsso di fonnazione del bozzolo devc toglierc (luahuKjue idea

die esso consli d' un veio tcssulo. E erronea 1' espressione die il bozzolo sia

una rele di iili, c che il baco intrecci o lessa la sua casa. Tullavia quesli modi

d'espriniersi sono accettati, e noi pure ne faremo uso, col valore che sappiaino

dover essi avere.

il bozzolo puo variare assai per volume, per forma, per ricchezza in seta, per

peso, ec. Di queste dilTcrenze alcune sono dipendenti da variela parlicolari di

bachi , c mantengonsi costanti in quclla varieta ; altre invece sono aberrazioni in-

dividuali, di cui molli riconoscono per causa uno stalo morboso dell' insctto{2).

La forma ordinaiia del bozzolo (fig. 2:} bisk, Tav. II) e quclla d'un cilindro

un po' rigoufio allc due eslremila tondeggianli; la lungliezza media e di 0"',037;

il dianietro trasverso c di 0"',0i8, ove il bozzolo offre la parte piu ristretta. Vi

sono nioltc varieta che fanno bozzoli assai piii piccoli, i (juali possono avere

anche solo 0°',02o di lunghezza, e 0"',1 di larghezza. La varieta conosciuta fra

(1) II dislintissimo Lambruscliiiii la nolare c!ic la voce hiniiiuin c usala da I'linio |icr diiinlarc

la seta ciie i Seri rilracvaiio dagli alberi. (Iiilorno al iiwdii ili ciislodire i Innhi da sola, cc. Fi-

icnzc, ISo'i, pag. 3o.)

(2) Xon infrequeiiti sono i bozzoli iiei quali Irovansi due larvc. Prcndono il nomc di doppioiii,

() di bozzoloni. E falso clic i due iiidividui si collochino scmpi'C in niodo di a\cie il eapo dcl-

Tuno ove sla la tuda dell* allro. I bozzoli doppii sono spcsso ilelornii. Kelle galelte dopine si coii-

lano anche dodici strati. Si disse esistcrc taloia un sejiimento liamniezzo; di clie avrei uiotivo

a dubilai'C. La quanlila dci doppioni varia a sccoiida dcllc annate: lalvolla ^enellallno pucliissimi,

tal'alti'a salgono dal 4 lino al 10 per cento. Si da |icr eeito die nellc vaiiela eliiiiesi raggiim-

gano il 2b per cento. La I'oruia di qucslc galettc c jiiu tondeggiantc.

Ebbcrsi ad osservarc anche dci bozzoli nc' quali quattro o cin(|uc larvc (persino nove) slavano

niulale in ciisalidi e die ave\aiin lialto origiiie dal lavoro conibinalo dci varii individui.
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noi sotlo il iinmc di buzzniiili liiane v Ira Ic |iii'i piccdlc (fitj. ^3 /;/.sC\ (|iu'lli» di

Fossoiiibroiic puo aiiiiovcrarsi Ira Ic piii volimiinosc, anivando pciliiio alia luii-

glu'zza di 0'",Oifi, e al diainelio di 0"',022. Allre volte il l)ozzolo manca della

parte listrctta nicdiana od e ovoidco (fig. 23 bis B), come lo sono di prefercnza

quflli die |)n)V('n!j;oiio da sill ovc • iiuliiijono il bombicc del gclso.

Ogiii bozzolo coiisla di iiiolli slrali di seta (da 7 ad 8), i quali liaiino iiiio

spessore clie puo variarc pel nunicro c per Tadercnza tra loro.

II distacco artificiale degli slrali e pin o meno facile a norma della primitiva

loro adcreiiza. Osservando gli strati disgiiinti , vedesi cbc la seta di cui eonsta

ciasi'imo di essi iion e u!;ualc in liitti per colore e per finezza: quesia va cre-

scendo cogli strati piii interni. Sii qiiesto proposilo si puo fare la seguente cu-

riosa esperienza: si nietta in dispartc un baco c gli si lasci coniinciare il suo

bozzolo: qiiando il prinio strato e tessnto, e che Tinsetto si prepara a foderarlo,

ricaleando le orine gia inipresse, lo si le\ i dal primo invilnppo e lo si obbliglii a

cominciare nn niiovo bozzolo con uno strato che sarebbe rimasto nel prinio

bozzolo, c che ora riesce esterno. Fatio anche questo strato, si levi nuovamenle

la larva, e cosi si eontinui flncbe abltia eniesso tulla la sna materia serica. Da

questo solo baco si otlerranno sei o setlc bozzoli risullanti ciascuno d' un solo

strato, e corrispondenti a' sei o sette strati di cui sarebbe stato composto il

bozzolo di quell' infelice baco se non fosse stato interrotio nel suo lavoro. Oue-

sli bozzoli separati hanno diverso colore, e la loro seta, come c facile supporre

da quanto si e detto, dillerisce per proprieta distinle. Con qualche cura non e

diflicilc ottenere un tal risultato dall' accennata esperienza.

Ouando gli strati sono poco aderenti fra loro, si ba un bozzolo di cattiva

qualita, die nella tratlura s'iinpregna d'acqua. In causa di tale difetto lo spes-

sore del bozzolo arriva talvolta fino a 0"',0025, cogli strati separati da fessure

larghe da 12 fino a 90 centesimi di millinietro. La superficie di questi bozzoli,

cliianiali sa/iiK'-x dai F'rancesi, e inuguale, perlacea e meno luccnte, e quasi si

risohe in una sba\atura compalta. Lo strato piu interno e piii sollice e piii

dclicalo: csso costituiscc, liscio e luccnte come ^, un morbido letto alia cri-

salidc; dislinguesi col nome di velo.

I pratici, meglio degli altri, conoscono la diversita del filo di cui si coni-

pone il bozzolo: taluni proposero di separare la seta che si otticne da un boz-

zolo in due qualita: la prima delle quali sarebbe costituita dagli strati nie-

diani del bozzolo; la seconda, dal filo che costituisce I'Vs esterno ed il '/to in-

terno delle pareti.

II volume ed il peso dei bozzoli cambiano secondo la varieta dei baclii da

cui provengono. Cosi delle varieta piii grosse baslano 300 per formare un
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chilogrammo : iloUe iiiodic iic occorrono 500; dclle piccole (per csempio dci

treotli baclii a Iro mule), perfino 800. Da cio eoiisegue die se tutte le uova

rormanli il peso d'un'oneia si schiudessero e fdinisseio un buou bozzolo, si po-

lichlxTo oltenere, dalla variela grossa, pcrlino 80 eliilogrammi di bozzoli , cifra

soipreiideiile, e elie la praliea iion vale a laggiimgere iiiai.

11 peso dei bozzoli sta poi in relazione colla copia di foglia che i baclii lianno

consumato (').

11 eolore piii comuiie del bozzolo ova e il giallo nankin tendente al rosso,

ora il solo giallo doralo , elie lalvolla sbiadisce allallo, e si fa bianco o d' un

candore argentine abbagliante. I bozzoli puramentc bianchi costituiscono una

varieta eostante clie vienc coUivata esclusivamente in alcune loealita del Pie-

monte e della Franeia. Vi sono pero anclie bozzoli verdognoli , sollini
,

giallo-

verdi, ranciati e cerulei, della quale ultima linta non mi fu mai dato di ve-

derne; bensi ne vidi taluno sparso di macchie d' un color rosso sanguigno.

Per deformitli il bozzolo puo rimanere aperin o spunla/o. Bozzolacci sono

dctti in Toscana que' bozzoli die risultano solo da un leggicro strato di sela,

a travcrso del quale si vede Irasparir la crisalide, o la larva morla che gia si

corronipc e disfa; faloppi o faloppe cbiamansi poi que' bozzoli che ancor non

colano pel baco mortovi entro e spappolato.

Durutn tlelln lessiliira del bozzolo. — Trc giorni circa sono necessarii al

baco per costruirsi il proprio bozzolo. II baco , che comincia a impiccolirsi in

causa delle mutazioni che subiscono conlemporaneamente i suoi organi, con-

linua a nienar del capo con curve regolari per addensarc le pareli della sua

prigione.

11 filo abbandonato di inano in mano dalla filiera aderisce suU'islanle e nian-

tiene il posto che gli vennc dato. I moti del capo del iilugcUo sono tali che il

filo si depone costanlemente descrivendo la cifra oo
,

piii o nieno regolare

,

ampia, od avvidnata. None quindi ne a cerchio (2), ne a zigzag, ne a spirali

(1) Per ciasniii'oncia di uova c pci' ogiii milk' cliilogiainmi di foglia consuiiiala si ponno oUe-

ncrc60diilogiaiimii di Ixizzoli, nc'quali le crisalidi cnlrano pcrcliil. 50,.52, Ic spoglic per chil. 0,27,

la sela in hor/.oli pei' cliil. 9.21 circa. 11 peso dei bozzoli dimiiudsee preslo se csposli all" aria; in

una deciiia di giorni si osscrva una perdila in peso del 70 all' 80 per niille.

(2) l^lnando si vede Irar sela da un bozzolo, sendira ebe il filo I'accia dei gii'i complcli allorno

il bozzolo, appunto rome il filo nei goniitoli coniuiii; ma un" osscrvazionc pin altcnla nioslra la

dispnsizione sopra indieala. Si polrebbc gia prcvcdcrc iina tal disposizione dai ^^o^ilncIlti che

fa il baco colla Icsta (piando allende a filare lo siralo piu cstcrno , c finclic il bozzolo e ancom

Irasparcntc. L'ampiezza dcll'arco dcseriUo dalla libera c dal filo e rare cbc ollrepassi un mezzo

poUicc.
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die il filo, come si prelende da laliini, vicnc a disporsi. Sovrapposti dapprima

narccchi fili di seu;iiito in un sito, raiiimale passa iicl sito viciiio per poi ri-

toriuuc lU'l priiiiili\ o oiidc dare, di iiiaiio in maiio, lo stesso spessoic alle pareli

del bozzolo: e in lal niodo che lianno origine gli strati di esso. Ncssuno meglio

del siguor Ihiscgncnr studio I'inlinia striillura del bozzolo, rilevandone i pregi

c i dili'lli ('). Kgli cliiania puqact V insicme di anse in forma di yz che il baco

depone per un dalo tempo in un sol sito. Secondo die la cifra ac dcscrilta dal

fdo e pill mcno allungata, i fili vengoiio a sovrapporsi pin o meno di tra-

vcrso, pin o meno paralleli fra loro ; dal die nasee un niaggiorc o niinore

conlatto Ira i lili che s'inLioeicdiiaiio, ed una saldalura piu o meno lunga die

ha lion [loea inllnenza suUa facilila dello svolgersi del lilo nella traltura. Tal-

volla si formano tali saUlalurc e tali rigiri che il filo e obbligato a rompersi.

La .ibiivaliiro, ossia la seta che il baco depone sciiz' online avanti d' inco-

niinciare il vero bozzolo e nel Bombijx mori , comparalivamente, poca , come

ce lo dimostrano le osservazioni di confronto tra la Saluniia Cijnlhia (2) e le

Saturnie Mylilta o Papliia, Pernyi , ec. (3)

II filo vednlo al microseopio ofTresi pii'i complesso di (pianio si credcreb-

be C^): esso si presenla non gia come il risullato di un sol filo cilindiico, ma

bcnsi come la unionc di due fili nel sense della loro lunghezza; unione che

per6 non completasi, per cui tra di essi osservasi una docciatura. Ouesto di-

moslra die eiilrambi i serbatoi della seta concorrono contemporaneamente a

formare il filo ; della quale duplicita del lilo si ha una jirova nel vedere talora

rompersi una meti di esso, mentrc I'altra rimane intatta, oppure nel riscon-

Irare suU'iina mela un'ansa che non si verifica suH'allra.

Liiug/iezzn e prao del fdo di sela. — Tutto il lilo d' un bozzolo e unico , e

come varia lo spessore delle pareti di queslo e il suo peso, cosi varia ancora

la lunghezza del filo che lo compone. Secondo Malpighi e Reaumur avrebbe 930

piedi di hmgliezza , ossia circa 300 metri; ma se si lien conio della porzione che

non si puo iilare, non sara soverchio rattribuire al filo lotale una lunghezza di

500 metri.

(1) E. Diisegneur. Physiohgie da cocoii ct de sa have. Valence, ISiio. Un vol. in 8." eon belle

Uvolo ill fotogrnlin.

(i) (^oiiialiii. La Saluniia Oiiilliia ne' XKOi rappnrli scifulilUi ed iiidusliiali. Vcdi il Ghinmle

de//'/. /(. ls.liluU), Tom. Yl, I'ase. 30." — Oonialia. Sur la xlractan' da cocoit des icc.s- a sole

du ricin. Vcdi Uulletiii de la Snciete impa-iale zoologiqiie d'acclinmlulion, Tom. II, pag. 2H.

(3) Vcili /?M//c(m de la Sociele imperinle zooloyiijiie d'ac-limalalioii, c Ihi-iie de zooloyie.

Anno lHo4 c 183S.

(4) I'cr o.ssci'VHi' qucsta slruttura c nccessario the il lilu riesca bene collocate sollo il micro-

seopio.

Vol. VI. 38
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II peso dv\ lilo cli seta in relazionc alia sua lungheicza diireriscc a norma

(Iclla sua gi'ossczza, c solto qucsto rapporlo si ponno conscrvare le tie divi-

sioni gia ammcsse pei bozzoli, in piccoli, mczzani c grandi. Cosi a pari peso,

p. 0. cimpie ccnligrannni , 11 (ilo

nci bozzoli piccoli sara lungo 164 nictri

« mczzani » 146 »

>» grandi >< 136 »

Un'oncia ili lilo dclla I.' (jiiaiitu lia una lungezza di 94"; un'oncia dclla 2."

di 87'",6; c solo di 81" circa un'oncia di file dclla 3.'^: e per lo slcsso niotivo

(•lie oecorrc uu diverso numcro di bozzoli per fare uno stesso peso di scla. Vo-

leudosi conoscere quanto sopra millc bozzoli debbasi conccdere alia seta e (pianto

al peso deU'animale, si trova die le crisalidi . . . pesano 842,00

le spoglie della 5." inula ^ 4,50

nella sbavatura « 73,50
''' *^'"

tratla in illo » 80,00

1000,00

Modn di studiare il filo di setn.— Per isludiare queslo lilo sotto il microscopic

e bene collocarlo in (pialclie liquido; cosi si diniinuiscono gli crrori clic la sua

forma puo cagionare per la riid'raugibilila della luce. Ad un ingrandinicnto

])iulIosto forte il fdo di scla si mostra strialo pel lungo , il chc e forsc dovulo

alia sua origine, essendo esso prodolto dalla sliralura della materia scrica. La

liiiea mediana c piu oscura , come quella che e occupala dalla docciatura lon-

gitndinalc. II lilo al microscopio non si presenta cosi uniformc ; in qualclie

|)tnilo e pill grosso , in altri presenia dei nodi , (lei tubcrcoli prodolli da ine-

guali ammassi di sostanza scrica.

1 varii tratli del lilo formanii il bozzolo sono si bene applicati gli uni sugli altri,

die il lessuto si presenta compattissiino , conic una specie di cuojo; solidita chc

il bozzolo ac(juista sempre maggiore nei primi tre o quallro giorni dopo il sno

compimento, c prodotla forse dalla c.omplela essiccazione della materia scrica (').

(1) Sc (|ucslo lavori) s" adilciiUassc per sua iiatura ncgli argomcnti della pralica sci'icoltura c

nella prndiizione eoinparali\ a dclla seta, sarcbbc ijuesto il luogo, lasciato per qualchc istaiitc la cri-

salide, di parlare del bozzolo soUo II lapporto della sua iniportanza eomnieieiale, e di foinirc uu

pi'ospctlo del piodoUo della sela iic" \ai'ii paesi. A (|ueslo scopo si potrebbe redigcrc uua earta

geograliea del globo, o seguar\i rou liiile piu <i nieiio inlensc i paesi ove la collivazioue v piu o

uieuo abbuudaiUe. Ma lutlo (jueslo uii luoi-v ierebbe Iropjio , ed il piano del huoro diveulereblie

IropjK) vaslo. Raccugliere poi dali slatistici assolutaiucolc j)recisi auebc per la sola Italia la c cosa
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Fratlnnto rhc il hiu-o {oinpio il siio luizzoln, il suo corpo s'accorcia sorii|)rc

piii; i suoi anoUi s'abbreviaiio uiiiloiinaii(li)si (jiiasi tiiiti tra loro, per cui jHciiiie

i'aspclto (I'lin cilindro tronco allc due cslremila. Lc division! di'i^li aiielii frat-

lantct si fimiio piii seiilile, ogiii am-llo divciiciKJo nel senso loni!;iludiiialc assai

COIIV<'SS().

Abbozzolato die sia il baco, per tre o (piallro giorni nianliene ancora I'istesso

aspetto; la sua sensibilita e graiide , sieclie appena tocco si risente e eonlrae,

aceennantlo cosi ad un' esaltazione di senso prodoUa da quanto operasi in lui.

E inCalti (piesia (piinta eta del baco, durante la (]uale esso fal)brieo il suo

bozzolo , terniina con una (juinta inuta , della (juale lio gia notalo le parlicola-

rila, e da eui esee non piu alio stato di bruco, ma alio stato di crisalide.

Cuniparsa della crinalide o niiifa. — La crisalide del baco da seta {bacoccio,

lose. ; Sridptipiippe, led.; hordon-h (•), (jfit/ozz , nn'l. , ec. ) abbandona la sua

veste in poeiii istanti , cioe in un niinnlo primo e pociii second!. Cosi coniineia

il secondo stadio della vita del baco e della niassinia parte di questo leggiadro

e svariato sluolo d' aniiualett! eui il baco appartiene.

Gli atli lisiologici esterni o di totalila della crisalide, dei quali ora solo mi

occupo, sono nulli. La sua pelle, esilissinia da principio, gode di una sensibi-

lita singolare, conic ho gia indiealo, e tulte le manifestazioni di vita in lei si

riducnno ai nioviuienti convulsivi clie fa eogli nltinii anelli ([uando alcun die

la inolesta. Infatti, senza di ([uei fremiti die tradiscono 1' inlerno lavoro, la cri-

silide si direbbe un corpo niorto ; questi pochi niovimenti vanno essi pure di-

minuendo eoir indurirsi ed ingrossarsi della sua pelle.

La crisalide nei primi tempi e d' un color giallo pagliariuo o d' oro , die giu-

stilica assai bene 1' appellazioue di rrmtlide od nitrclio. Sotto di essa traspare

ilimcilc assai; qucsli ilati sc non soiio iliu ii|)prossiniali\i iioiiloiio ogni valorc. Per cio io qui nii

limilcro a riporlai'C le cilre chc si Irovano nell' eccellcntc Trultalo siil Gelso e. sul yovetno (hi

FHugello del sig. \. Ciccone. pubblicato iiel 18o4, a pag 381.

Bozzoli Valnre

Stali Sardi Chil. 10,000,000 Franchi 40,000,000

Pioviiieie Lonibardo-Vencte . .. 24,000,000 . . .> 96,000,000

Toseana c Ducati ...... I,2o0,000 . . .. 5,000,000

Romagna 1,2.')0,000 . . .. 5,000,000

Napoletano c Sieilia. ...» 20,000,000 . . .• 104,000,000

Cliil. 62,000,000 Fraiiclii 250,000,000

Si vogga in propnsilo il eapitolo .\ delle Meniorie del sig. .\ngclo Mazzoldi : // gelxo. il lUuijtlln

t la neta. Breseia, 1833, pag. 240.

(1) La grossolaiia somiglianza eol eorpi) di allri insolli, ospiti IVeiiueiiti negli abiliiri dei vil-

lici, valse alia crisalide del baco di seta (jueslo noiiic >olgaie di boidvcili.



232 MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

il tcssuto ci'Uuliiro miolaiitc nol liqiiido plasliro iiol ciii sciio si gcncrano le

parti novclle; litiiiiilo clie, appciia piiiilo il tdipo, nc sgorga con daniio e iiiortc

(Iclla ciisalitle. La vita deiriiisctto, sia avaiiti di lasciare 1' ultima spoglia, sia

ni'ilf jjiimo ore del suo stalo di crisalidc, e assai in ])pricolo; la niorte puo

sorvoniiL- rai'iliiioiilc , susscguila (piasi scnipre da pulrciiizionc e disl'acinu'nto

deile parti. 11 colore sovcrchio del sole diretto, non the molti gas, uccidono

presto la erisalide. In cpiesto easo il hozzolo si hagna, e I'interna sua su])erlieie

s'insudieia: eeeo perclie e preserillo ciic per un dato tempo dopo la costruzioiic

de' bo/zoli non s'abbiano a toeeare le capannelle dove I'lU'ono lessuli, onde cvi-

tarc il perieolo chc si abbiano a guastare.

Pdnifione Ira i bac/ii coiinini c i terzini. — II proccsso era descritto appar-

liene alia variela comuneniente educala, la cpiale oU'rc quattro mule avanti di

salirc al bosco. Ingenerc, poeopinpoco meno, (]uesta impiegada 32 a 34giorni.

Ma esiste una varieta, elie si manliene talora coslante, la ipiale invece di

formare il bozzolo dopo la (puuia inuta e nella (piiula elii , lo forma dopo il

terzo assopiineuto e uella ([uarla ela. Ouesta varieta e conoseiuta sotio il nome

di Ireotl'i, terzeruoU, terzini, di Ire dormile , di tre sonni, ec. ; essa compie tulte

le sue mute in circa vcntinove giorni, consuiuando un (piarto nieno di foglia chc

non i bachi della qualita comune ; il prodotlo e pero d' un quarto circa minore.

II rapporto Ira le due (pialita di bozzoli e pressoche di 10 a 7. 11 peso dei bachi

t(M-zini paragonato con quello dei bachi a quattro nuile c pure diverse

:

12 bachi leiziui pesano gram. 38,575.

12 " a (piatlro mute « 50,488.

Anche qui la diilerenza e d'uu quarto circa; d'altra parte si vede che il peso

dei bozzoli sia a quello dei bachi nella stessa proporzione della foglia consumata.

Dandolo olTre un allro rapporto; i suoi bozzoli terzini erano piii leggieii
;
qucslo

distiulo osservatore conto per una libbra milanesc di once 28 (Chil. 0, 76) COO

bozzoli terzini e soli 3G0 bozzoli comuui. La differenza esiste anche nellc nova

e nelle farfalle terzine, le quali depongono una minor copia di uova ; tanto per

una \ arieta come per I'allra pcro la quantita e assai incostaute.

Ma torniamo alia crisalidc che si svihippa. Gia dissi che la sua \ila eslerna

e quasi nulla, trannc quelle contrazioni chc si appalesano qualora la si tocca:

anche un solTio d'aria un poco forte basta per destarle. Essa di giorno in giorno

si oscura di piii e divieiu! d'un color caslano.

Cri-salidi lion ravvoUe dit bozzolo {Friiti, Ixic/ii infratili, riccioni, mil. rcscion,

resciiotl). — Talvolta rinvengonsi crisalidi non ravvolte nel loro bozzolo, il

che forse si verilica solamente per lo state di schiavitu in cui I'inselto crcsce

presso di noi , nel quale i suoi bisogni non semprc sono soddisfalli. In istato di



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 2."!3

iiiiliira non cirdo die fio ac(iul;i. I\ilciii;o |)iin' die si alil)iaiio (|ii('stc crisalidi

midc allora solo (]iiiiii(lo ii haro versa liilta la sua seta in im lessulo d' allra

forma; prima di liasnmlarsi e neeessario elie si sia libcralo di liitia la seta,

traiine die ne sia iiiipedito da (lualehe inalallia.

Si e gia dello, e dalla deserizione aiiatoiiiiea elie piecesse si saia jjiii rileva-

to , die lo slato di crisalide e, per eosi dire, solamenle siiperlicialc. Solto (jiiella

|)elle linsetlo pcifetto e gii tracciato complctamcnle, solo ha bisogiio die liitle

ie jiarli si s\iliippiiio. Ed anzi audio all' estciiio iiiolte ])roininen7.e della pelle

(lella erisalide iiidieano ove staiino le aiileniie, ovc gli ocdii, ovc le zainpe, ove

le ali dclliiisetlo perfello elic iiseira da di sollo ad cssa. La dilFerenza elie passu

li-a la inula in erisalide; e (piella in insello ])eifelto consiste in do die questo

esee dallo slalo di hrneo allatlo debole ed ineoinpiulo , inenlrc esee perfello

dalla Inieeia della erisalide ; ed e percio die quel prinio insello eosi aj)pena

,

direi ([uasi, abbozzalo (sebbene tullo abbozzalo) fu provvoduto d'un iiiviluppo

duro elie lo proteggesse per (pialdie tempo , e sotlo il quale lutte le parti

avessero tempo di perfezionarsi. Getlando nello spirito di vino un baeo eslratto

dal bozzolo poelii istanti prima die si miili in erisalide , si sospeiide ogni ope-

razione , e si ])Otra artiiicialnieiile spogliarlo dcU' ultima sua pelle , solto della

quale si Irovei'a la buccia di erisalide, e sotto di questa gia la dcbole farfalla. Cio

si puo olleiiere anebe due giorni prima dell' irllima niuta : a quest' epoca Ira il

priino e il seeoiulo anello veggonsi abbozzale le ali ; le antenne stanno seliiae-

ciate c ravvoltc contro il capo della futura farfalla ; le ovaje ed i testicoli spic-

gano gia coUa loro prcsenza nel giovanissinio bruco la possibilita del prc-

iudiare elie faiiuo gli organi molto tempo prima del loro mostrarsi perfetti. Le

uova vedute nelie larve e nelle crisalidi da ^lalpiglii, da Reaumur e da altri

aggiungono una iiuova prova in conl'erma deU'esposlo.

iNella larva aduiKjue sta di giarinseltoperfetto; da cio Harvey ed altri dissero

le larve essere nova; ne in vero a torto, sc si voglia islitnire un giusto eon-

froiito tra le varie parti ; ne so comprendere come Swammerdam abbia lanlo

oppuguato una I ale opiuioue. So 1' novo del polio potesse nutrirsi e mo\ersi

intanlo die in lui svilu|)pasi il puleino, e questo useisse poi perfello, avremmo

la eosi delta larva degli insetli. Lc formic/ir, le cui uova si nulrono, coiivali-

daiio (jueslo inoilo di vedere. Si aggiungano, come dice Reaumur, a (|ueste

uova dei picdi, e noi avremo le larve comuni.

I'n iudi\iduo vivente ne genera un altro nel suo seno, cui procura gli ali-

nienti ed i modi di sviluppo ;
1' inlerno individuo poi cresciuto e fatlo capace

d' una vita indipendente, uccide e rigella reslerno cbe cade. Allorcbe si studiano

i varii esseri nel memento di questa loro cvoluzione , trovansi tiovu-larve solo
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ill (iiu'lle specie di animali die sono i piii peifclti al moinoiUo della nascita ; come

sarolibe il easo di (pieste uoslie lailalle che lianno a,ih gli ovarii ricolmi d'liova

inaliiic, (jiiaiulo abbaiulonaiio (]ii(>llo spoi^lieclie ce le lanno somhrare conic lane.

C/w (ivvenija ilelli' /xiiii proprie dvllu larva c mancanti ncW insello porfclto.

— Se la cosa sta (|uali' si e sopra esposla , come si spioga la formazione di

parti luiove , come la sparizioiie di paili veccliie, die non veggonsi riprodolte

iieir insello perfello inenlre esislevano nella larva? Kispondendo avanii Inllo a

quest' ullima domancla, diro, ciie esse si disseceano e cadono se sono esterne;

discioli^oiisi e si disIrngij;ono a poco a poco se interne e inlimaniente legate colle

parti imporlanti deU'organismo.

Za)npe della crimlhU'.—-11 l)aco piesenta sedici ganilie , la laifalia solamente

sei. Tra le prime sono le dieci membranose die si distrnggono in un niodo par-

licolare; esse non restano cioe tutto ad un tralto attaccate alia spoglia del hruco

clic si rinvieiie nel hozzolo per lasciare solamente una cicatrice nella pelle della

crisalide. Cio potrebbe ritenersi se si osserva la crisalide del baco dopo qnalche

gioriio di sua esistenza ; ma se la si osserva apjiena nscita , o meglio aneora se

artiricialmente la si svesle, si vede die la crisalide pure lia (pielle dieci zanipe,

ma piccole
,
gia degenerate, come seniplici eminenzettc coniche, analoglie alle

parti d' onde uscirono. Desse pcro si raccorciano ad ogni istante c si litirano

verso le loro basi; e in breve tempo si lanno cosi poco sensibili, che snlla pelle

della crisalide appena ne rimangono le traccie , diflicili a riscontrarsi qnaiido

non vi si presti una grande attenzione (•).

iYe//e sei zampe anieriori del haeo si gencrano le sei della farfulla. — Alle

sei zampe uncinate del baco corrispondono le sei dell'insetto; ma queste sono

elleno parti nuove? No, certo; cosi lunghe e sviluppate come si veggono nella

crisalide e pin aneora nell' insetto perfelto , esse erano gia nelle corrispondenti

del brueo , ove stavano cmbrionali e iminensamcnte raccorciate.

Pill volte, tagliateda me le zampe del baco qnalche istante prima che ne uscisse

la crisalide, questa ne usciva colle zampe mutilate. Nelle crisalidi unpocoavan-

zate in eta Iv. zampe si veggono appena applicatc contro la snperficie del corpo,

sicdie non sporgono, sono tuttavia isolate ; e si veggono piegliettate trasversal-

mente, appunto perche appena uscile dal piccolo astnccio in cui stavano coni-

presse. II succo plastico le gonfia in breve tempo e da opera alia formazione di

tiitti i tessuti che ne devono occupare I'interno.

(1) Ouaiito si (lissc (Iclli^ (licfl ziuii|ie iiioinl)i'aiiosc dcvcsi lipulfilu dellc due ali lalciali dcll'ap-

IKMidicc triangolare mediana otfurle dall' ultimo ancilo. i\clla crisalide innoltrata veggonsi dellc

piegaluie della polle die acceiinano alia sparizioiio di silfatlc parti. iXoii rimangdiKi die alciini snldii

tlic piuc s|iaiiseono C()l tempo.
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Tiilto 1p parii del cnpo s|tMiiscoii() c iiiii;iiiij;niio altnccalc alia vccrliia spo-

glia ; Ic inascfllc c i iiiuscoli clie Ic laccxaiio agirc, la lilicia, il lal)lir<t infi-iiorc,

sono nel numcro di cjucste parti.

Mrldiiiorfosi dcllc parti interne. — Le niulazioni intornc non sono nieno

imporlanti. I tiihi dcUa seta vuotali gia por la costruzione del bozzolo , vaniio

semiiic dimiimciKlo, c si raiigriiizaiio, riiiiaiiciulo coinc due lastiiiic t^iallc clii;

si riscontraiio pcro ancora nella I'aifalla. II tubo iiitcsliiiale si inodilica lutlo ;

le fuiizioiii diU'ciriili cui i' cliiamato cpiesl' aj)parato csij^ono clie csso si miili

;

ma (picsU^ iiilcrnc mulazioiii, prodotic laiilo ])('! disparirc dcllc vccchic paili,

ipiaiilo |)cr lo sviltippo di iiiiove, siu'ccdono Iciitaiiu'nlc.

Mciitrc da iiii lato la mcmbrana inlcina dell' inlcstiiio viene cspulsa, reslcriia

si fa a picghe e si laccorcia.

L'csofago si atrofizza c si chiudc, c cambiasi in iiii fllo clic traccia la via

antica toniila dallo stoniaco nel rilirarsi, poiclie (picsta parte anlciiorc del lubo

intcslinalc va allontanadosi sempie piii daH'cstrcmita anlciioie dell' animale fin-

clie si liinila ad oceupare I'addonic deH'insctlo pcrfetto. Cosi Taiitico inlestino,

modilieato assai neiriiitiina slruttura , vicne pure ad essere allerato noUa sua

conligurazionc. Un' anipia vcscica ripiena d' aria si apre nella parte anteriore

deiraddoMie; a questa tien dictro 1' anlico intestine raccorciatosi , cui aderisce

ancora 1' inserzione dei vasi uriniferi : all' antico intcslino succedc un esile ca-

nale, poi un'allra anipia vcscica, c linalmcntc un relic clie si apre aH'cslerno.

Tuttc le anzidelle parti furono sufficicnlemente descritte nella parte analomica,

perchi ogiiuno de' niiei lettori slabilendonc il confronto
, possa rilev.are le mu-

lazioiii die subisce ([uest' ajiparato. Tulle le anzidelle nietamorfosi s'operano

per r iiilenuezzo del lessuto cellularc chc trovasi in una coiitiiiua forniazione e

dislruzioiie. Dalla sua fusione nasce quel liquido dolalo d' una plaslica virtu

nel (piiile ogni parte si forma, come alia sua volla esso ritrae i suoi elcmenli

dalla fusione del tessuto cellularc cosi dilTcrente ne' divcrsi sladii della vila del

noslro aiiimalelto.

Una parte di qucsto liquido (non tutto , come credevasi gcneralmenle) si eva-

pora durante la vila della crisalide , c produce 1' induramenlo o la solidifica-

zione delle parti chc riiiiangono. Cosi lutlo procede al completo perfeziona-

inento, il (|uale conduce scco 1' alliludine della farfalla a spogliarsi dell" ultimo

8U0 velamcnto per apparire sotlo quella maestosa forma , al cui conseguimento

miraroiio di coinune accordo tutte le falichc soslenute, tutli i pericoli corsi c

siiperati.

Dcposizione della spoylia di crisalide. — La durata della vita della crisalide

varia secondo la teiiiperatura , oscillando fra i 10 e i 30 giorni. Nello scorrere
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di qucsto lonipo rinsctlo pcifclto si c complelalo ed (! in i^indo di vivcrc da

se, e di altendcre alia liproduzionc doUa specie, imieo alio vitale die jfji li-

inanc di compiere. La spoglia deila eiisalide si c resa seinpre piu oseina di

tinta e sempre iiiii liijida. Per lo sviliippo di tulto lo slrato di scai^lie che ri-

vesle il eorpo della rnrfalia, e die a t;uisa di ciisciiio sla disposlo Ira il corpo

e rinviliippo, tpieslo si lendc c si essicca maggionueiile. lanio piu elie il licpndo

die prima lo umetlava, ora iimetta iiileraiiieiile la eiile die porta le seaglie.

Ariivalo il niomenlo oppoilmio, 1' iiiseUo perfello comiiicia a fare qiialdie

nio\iineiilo, e per poeo tempo die tali sl'orzi siano ripeluti, la spoglia di eii-

salide e forzala a feiulersi. Oucsta fessura si opera sempre nel inedesimo silo,

eioi- liinno la linea mediaiia dorsale della por/ione eorrispoiidenle al eorsalello.

[Sella deseiizione della erisalidc veiinc gia nolato hingo (juesta linea un solco

die determina appnnio il silo della spaccatnra, la (jiiale in breve si eslcnde

dall'mia eslreniita all'altra di nn tal solco. Lo sforzo e prodollo dalla farfalla

coiravvicinare la parte posleriore del corpo; jier esso il suo eorsalello s'ineunea

enlro la fessura operatasi , tra i cui niargini apparc una lislerdla della pelu-

ria die copre il eorsalello della farfalla. La spaccalura
,
giunla al prime anello

addominale, piega ai lali lungo il solco die sla diclro I'eminenza delle ali, c

le due fessure cosi generalesi s'inconlrano quasi alia linea mediana della parte

venlrale. Per queslo modo di conipoitaisi le fessure prime possono in breve

allargarsi, ed il eorsalello della farfalla piio passarvi faeilmenle ; compare allora

staccata luUa la buceia corrispondente all'addome, assai piu grande di queslo,

c se ne slacca con lulla facilitii solto i minimi sforzi deH'insello.

Maggior peiia cosia all' insello lo sbucciarc le varie appendici del suo corpo,

come sono le zampe e le antenna , le quali parti tuttc hanno un involucro loro

partieolare. Nei primi momenli della crisalide , tali appendici , come si e detto,

sono mollissime ed isolate, e soltanto dopo si saldano lungo i punii di contatlo.

Or bene , la loro porzionc eslerna si e essiccala come tulta la supcrficie del

corpo, c questi particolari involucri veggonsi trasformati in altreltanti tubi , nel

cui inleriio si sviluppano le appendici dell' insello perfello ; ed ora debbono

uscirne. Tale opcrazionc costa falica all' insello, ne sempre si compie regolar-

mcntc , per cui non di rado avviene cbe qualche zampa o qualche antenna ne

esce deformata.

Le trachee niiilniio la loro spiralo anc/ie mW tiltimn melomorfosL — Anclic

le trachee si spogliano della loro membrana interna spirale. Osservando dili-

gentemente la supcrficie interna della buceia della crisalide , all' orlo delle sligme

veggonsi appesi dei fili bianco-sericei die corrispondono alio trachee stesse,

le quali partono da una specie di vestibolo coinune. E probabile cbe alcuni di
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qupsti rami non giuiigano a peneliarc iiel corpo dell' insctto perfetto, ma scor-

raiio fia Ic incmhraiie della crisalide stessa.

Gli aiu'Ui della liiutia abbaiidoiiala dairinscllo si coproiio 1' un I'aUro; sic-

clii! la biu'cia divciila proiioizionalaincnie assai breve pel rienlrare elic- fa Oi^ni

aiiello lu'ir allro, come i pezzi dun caiinoccliialc. Gli spazii iiileraiiellari si iiio-

strano coinposli di una membrana assai csilc.

Ma ormai 1' iiiselto uscito riehiama la nostra altcnzionc. Ci6 che sorprende

in osservarlo si i; la piccole/.za delle sue all; si direbbe che csso soUii nello

svoli^ersi , e che riusci imperfetlo. Slanno gli aerei remi raggrinzali a fianeo del

corsalello di eui non superano il margine poslcriorc ; ma si lasci respirare per

qualclie istanle alia nostra farfalla 1' aria die la circonda , e (|uelle parti si

niodiiiclieraniio subito assumcndo forme normali.

Uescri\ endo la formazioiie dell' ala , dissi gia ebe uno dei principii isto-

logiei che concorrono a formarla e 1' elemenlo spirale , e che delle trachee

assai ample e ramilicate percorrono le pagine mcnd)ranosc di cui sono forma-

te. Quelle pagine membranose cosi costituile non trovando nel crescere spazio

sufiiciente, si piegano in mille guise, pcrdono di superlicie aumcntando di spes-

sore ,
per cui ne risultano (|ualtro laminelle brevi e minutamente pieghcltate.

Appena la farfalla pote respirare, I'aria penetro in quelle trachee (che scorrono

appunlo nel mezzo delle nervaturc delle ali ), Ic distcsc, le gonllo in uno colle

pagine mollissime che staiino tese tra di esse , dopo di che tutto si essicca
,

tutto si fa rigido.

Artifieialmente si puo ottcncre lo stesso effetto tagliando alia farfalla un' ala

ancor piegala ; cercando di stirarla, si vedra che cede c s'allunga; che so in

questa operazione si tarda alcun poco ,
1' ala si lascia romperc e spczzare

piuttosto che distendcre. Le picgature primitive dell' ala si veggono alia lentc

dopo aver levate le squame ehe velano il tutto. Reaumur sarebbe di di\ erso pa-

rerc, opinando esscre i litjuidi che penetrano nclle ali, e le obbligano a dis-

tendersi : forse egli credetlc cio dal vedere le ali percorse da canali , in cui

non scorgeva la strultura tracheale. La farfalla ajula il distendimento delle ali

coUo sbatterle. L' ala nel distendersi procede diversaniente secondo le sue le-

gioni: cos'i prima a spiegarsi e la parte piii vieina all'attaccatura, il che indica

la via che liene 1' aria e i suoi progress! ncll' inlerno dell' ala. Da cio dipende

so prima di offrire la forma dell' ala perfetta , ne assume altre sa ariale , cur-

vandosi in vario modo, tanlo nel sense della lunghczza, qunnto in quelle

della larghezza. 11 margine e 1' ultimo a distendersi : alia line ogni parte si la

precisa e normale.

Frattanlo che le ali prcndono questa consistenza, le allrc j)arti tulte si

Vol. VI. 33
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assodano. II liqiiiilo clu- imictlava la supcrficie dclla farfalla si dissipa, e le

scaglio caiulide ed asciiitte faniio pompa della loro vai^Iiczza.

Sinloiiii del pniKsinio sfarfallnre de'bnzzoli.— Ollre il leinpo gia scorso dalla

costruzioiu" (lv\ bozziilo, tempo clic ci puo far conscii del prossinio apparire della

larlalla , vi soiio allri dati ancora pin precis! per presagiinc la coiiiparsa.

Scosso il bozzolo , lende uii siiono parlicolare : non e piu quel rumore di corpo

pesanfe e eompatto che da la ciisalidc ne' primi suoi lenipi. Ouando s'avvicina

la imita, la sua pelle eoinineia ad alloutanarsi dal corpo deH'inseUo, reudendo

un suono assai piu leggiero , una specie di fruscio parlicolare. S' aggiungano i

movimenti oseillatorii die si veggono fare da alcuni bozzoli , e il hagnarsi

d' uno de' loro apici; fenomeni che dimoslrano essere apparsa la farfalla ed

essere prossinia a sbucciare.

I bozzoli sfarfallano di prefereuza nelle prime due o tre ore dopo il levarc del

sole, c (pialciie volta anchc nelle prime ore della nolle, il che e indizio d'uua

eopiosa comparsa di farfallc pel mattino seguente.

II tempo die scorrc dal compiiiieiilo del bozzolo alia comparsa della farfalla

varia secondo il grado di temperalura in cui vcnnero tenuti i bozzoli slessi:

talvolta ne compajono nell'll." e 12.° giorno; tal' allra ritardano fino al 15.°:

in quest' ultimo easo la temperatura non sara stala maggiore di 1 5 gradi , nel-

r altio da 18° a 20°. Ouanto piii breve e il tempo impiegato, altrellanlo lo

sfarfallare de' bozzoli sara piii simultaneo. Lo sbucciare delle farfalle a poco

a poco si vcrilica talvolta anclie in partite che procedcttero colla massima

uguaglianza. La farfalla npparc dopo tre o quattro ore da che 1' estreniita del

bozzolo si mostro inumidita.

Per osservarc con comodila i primi atli che 1' insetto eseguisce appena as-

siinta la novella sua veste , e necessario levare la crisalide dal bozzolo e col-

iocaiia in circostanze tali , die lo sguardo vi possa penetrare. Ouando natural-

mente cssa sla chiusa nella sua cella sericea, la farfalla spoglialasi e prigioniera.

L'na prigione a grosse pareli la sottrae ancora al mnndo eslerno, ed essa devc

superare queslo nuovo ostacolo prima di vedere la luce.

Usciln dal bozzolo. — SNon e sempre facile di sorprendere la farfalla inentre

esce, e di poterla osservarc in questa operazione. I bozzoli d' altre specie di fa-

lene , che sono tessuli di pochi fili , riescono trasparenli , e si puo sorprendere

e segnirc con minore difficolla 1' alto imporlante ; ne ripugna anehe il rilenere

che in causa di si leggcro inviluppo le farfalle di tali specie urtando mcccanica-

mcnte col capo riescano ad uscire. Queslo non 6 il caso del baco da sela , il cui

bozzolo ha dense pareli, c I'atto, oltrc essere piu nascoslo, e piu complesso.

La farfalla esce sempre da una delle cstremita del bozzolo , e prccisanienle
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da (|iiolIn ovfi lieiie rivollo il capo. Allelic Icxaiulo iin soiiincnto loni;iliuliiialc

del bozzolo, per ciii si I'accia uii'anipia apcilura, la farfalla coiiliiuia e!^ualinenle

la sua fatica ed esce per quella via die la nalura le lia stabililo , che per

istinlo cssa deve piaticarsi, e che e fors'anchc neccssaiia al suo bcnessere

iiidividuale, coino (' saliitare lo spossameiito clie sueccdc al parto detail ani-

iiiali supi'iioii ,
piodotlo dai patiiiu'iili soU'eili , ed utile forse ad evilarc mail

iiiaijj^ioii.

Malpii^lii dice che la farfalla per uscire dal bozzolo emette dalla bocca un co-

pioso li(jiiore: ab ore il(t([uc copiomm crucial p/i/efjnia, quo proximum fotliculi

(icuincH wmlcscil; li(|uore iiegato da niolli , e ehe io vidi osscrvando il traiiiularsi

di crisalidi levale innaiizi dal bozzolo. In quella guisa che la farfalla esce dal suo

involucro per (piella via che ella stcssa si prepara anehe allonjuando le si fosse

praticala altra apertura artifuiale, cosi , ancorclie ella ne sia Icvata artificialmentc,

cinetle il licpiido che sarcbbe necessario per forarlo, e che consiste in una goc-

ciola linipidissima, assai rifrangentc la luce, la quale vedesi apparire e brillare

tra i suoi palpi, seguita da due o tre allre di niano in niano che I'anteccdenle

vicn levata. Con tali goccie credc la faifalla di bagnare il bozzolo che piu non

la ricella. Questo liquido moslrasi dolalo di un potere alcalino assai palese.

L' azione solvcnte del liquido slesso suUa sostanza dcUa seta facilita 1' uscita

del bozzolo, la quale pel rimancntc si opera solo niediante aiti nieceanici, di cui

il capo e lo slruuiento. Per la sopraiudicala azione i lili dell' cslrcmila sono

predisposli a lasciarsi rompere e spostare, c cedono agli inipeti che vi esercita

I'aniniale collo spingere il capo contro quella parte del bozzolo, e coll'impri-

niei\i urti replicali finche quei fill si sniagliano, quella parete cede e si buca.

Reaunuu- e di parcre che alia farfalla in tale operazione servano anche gli occhi.

La struttura di quesli organi gia da me descritti, e che e eguale in quasi tutli

gli insetti , li fa paragonare ad altrcttante lime , mcrce 1' azione dclle quali si

K)nq)ono i fdi che bordeggiano I'apertura per cui I'insetto eerca farsi strada (•).

L'enloniologia coniparata diniostra altre specie che, senza dubbio di sorta, si

servono degli occhi per tale ufficio , cio che sarebbe un argoniento in favore

dell'opinione di Reaumur.

Piiiua di proeedere oltre e di accompagnare la farfalla, che gia sporsc il capo

fuori del bozzolo, negli atti ulleriori ehe compie per abbandonare del tulto la sua

prigionc, dcbbo farmi carico d'un'osservazione del dott.' Carlo Yittadini. L'illustre

bacononio sostiene che la goccia limpida che esce dalla bocca della farfalla non

(1) E nolo che i bozzoli sfarfallati non si ponno (ilurc.
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i il solo nit'zzo clio scrvp nl diradampnlo della parele del bozzolo. Avcndo cgli

con nil pczzctto di carta asc'iii!j;anlc assorbilo di niano in niano la gocciolina

limpida e alcalina di ciii parlai piu sopia, dice d'avere veduto usciie dalla bocca

della farfalla uno spnizzo copioso di iiialcM-ia rossasira , die per la copia, le

propriela lisiche e I'aeidita era analoga all'atto al litpiido escrenicnlizio die csce

pill volte per I'ano dall'insetto peifetto durante la sua vita.

Da questa osservazionc scaturirebbero due conscguenzc: 1." die dalla bocca

])onno iiscire due licjiiidi, uno de' (piali copioso, c analogo , se non lo stesso,

a (pieiio deHaiio; -2." die il liipiido die bagiia la seta non agisce cbe per la

sua uniidita e non per le sue jiropriela diiniiche.

lo esitcrei ad aninietlere questi coroUarii, non che il fatto dal quale scaturi-

scono. Intanto , circa la provenienza d'un lal umore l)isognerebl)C ritenerc I'esi-

stenza o di una conuinicazioiie della bocca coll' anipia borsa del cieco , o di or-

gani special! atti a seccriicrlo. Di questi non mi fu dato vederne , ne ho potuto

scoprire qnella coniunicazione col relto. Injeltato un liquido qualunque ncl tenue,

non ollrepasso niai il ventricolo , il quale sappianio conic vada a poco a poco

isolandosi seniprc niaggiornientc e non coniunicbi piu ncppur coll'esofago.

Gia a priori si potrebbe supporrc clic devc essere il liquido linipido, alcalino e

capace di sciogliere il glutine, qiiello deslinato a bagnare reslreniila del boz-

zolo, non che I'unico usato in tale occasione, per cui reslremita bucata non ri-

niane macchiata. A questo proposito vi hanno tuttavia delle apparenze che par-

rebbero in contraddizione col nostro dire, come sarebbc lo scorgerc lalvolla il fore

del liozzdlo circondato da una ninccbia anellare , rossa , idenlica per colore

a tutte quelle die il liquido, abbandonalo dalla I'arfalla per I'ano, lascia ove

tocca. Tale apparenza anellare e regolare della macchia accennata io 1' altri-

buisco a cio , che la farfalla abbia spruzzato qualche poco del liquido che csce

dair ano appnnto quando restreniila posteriore del suo corpo passava pel foro

del bozzolo , e che le pareli di queslo alia loro apertura fossero ancor uniide del

liquido alcalino prima adoperato. L' umor rosso si diil'ondera per assorbimento di

preferenza la ove il tessulo del bozzolo
,

gia umido , e piii pronto a ricevcrlo

,

e si disporra ad audio come si dispose per altra causa il liquido alcalino versato

dalla bocca.

Operatasi 1' apertura, il corsaletlo vi si impegna a guisa di cuneo e sotto reite-

rati sforzi escono le prime paja di zampe , le quali si applicano alia superficie

(sterna del bozzolo, vi fanno puiitello , e tirano a se il restante corpo; escono

del jiari 1' altre zampe , finche da ultimo 1' addome passa coUa inassinia facilila.

Appena uscita dal bozzolo , la farfalla si trova in uno stato di grande debo-

Iczza; le sue ali, come ho gia detto, sono ravvolte, le sue antenne abbassate. E
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air aria ch'cssa dcve quello sliiiiolo ncrcssnrio per ciii si vivifica c assiimn le sue

forme norniali. Sta {|iiiiidi cssu per (|iiakii(; islanle trunquilla al suo poslo, ccr-

caiido (11 nicltersi verlicale : iiitanto sbattc alcun poco le all chc cosi si dislcn-

dono, e manda subilo per I'aiio iiiio spriizzo forte d'una materia rossaslia,

deiisa, oIk' insudicia il Ixizzolo alitor viciiio c i corpi circostanti.

11 liijuido ill discoiso sla raccollo iielia grande vcscica , ciic si potrebbe dire

vescica urinaria, stantc che, sebbenc faccia parte del sistema digcrcnte, il lliiido

chc vi si conliene e prcparato dai vasi uriniferi.

Quel lifjuido consta di due parti: I'lina poco densa, di color rossastro, lorbido;

r allra solida, di color pii'i cliiaro
,
pcsantc, die ne occupa il i'oiido. K qiicsto un

vcro sedimento die, osservalo al inicroscopio, consta di tante particelle oblungo-

ciliiidriclie, Ic quali coiringraiidinicnto di 560 volte non si veggono piii liinghe

di O^.OOOS, e die sono dotale di un movimcnto browniano assai jialese. Es-

siccato, quel sedimento e rosso, poi rosco, d'aspctto tcrroso, cbe sporca le dita

come polvere di tal colore. Altrove si e gia parlato di quest' umore e del suo si-

giii(icato iiiiatoiiiico e fisiologico.

// bozzuU) mm da alcun intiizio del sesso della farfa/la che da liii si svolfje.—
Cliecclie ne dicano taluni e le creduli inassaje, maiica ogiii indizio per asserire

con sicurezza qual sesso useira da un dato bozzolo. Generalmente si ritiene che

i bozzoli piccoli , leggernienle acuminati , lunghetti c piii leggicri sfaifalliiio a nia-

schio, e die (judli piu grossi e piii pesanti, coUe estreniila rotondate, sfarfallino

a fcmmina. II corpo della fenunina, piii pesante e piii voluminoso per le uova

die contiene, potrebbe esscr causa di maggior rotondita e pesantezza del boz-

zolo, ma la cosa e inccrta e gli indizii non sicuri. Dai pratici , volcndosi nella

scella dei bozzoli da seme paieggiaie il numero dei niascbi con quclli delle fciu-

mine, si licne gran conto di questi caratteri estcrni; ma bene spesso sono tratti

in iiiganno. Come mezzo migliore Robinet propose di pesare un dato numero

di bozzoli e di dividcre il peso otlenulo pel numero stesso dei bozzoli adopeialo.

Ammesso die risulti ogni bozzolo pesare per adeqiiato 2 grammi, ne avverra die

tiiiti quelli che peseranno piii dell' adcquato daranno una farfalla
,

quelli d'un

peso minore daranno un farfallino. Anche qucsto sistema pero riesce soltanto

in via d' approssimazione.

Differetize eslerne Ira la $ ed il o" del bombice (Tav. II, fig. 22 e 23). —
llmaschio, come ebbi gia campo di far nolare, poco differisce dalla femmina;

le diffcrenze non sono che di dimensione, le quali si risconlrano sull'addome

e sulle aiitenne. L' addomc del farfallino e piii piccolo , mcno arcualo ne' suoi

contorni, piii dermitamente troncalo nell' ultimo de' suoi anelli; la farfalla, al-

I'incontro, lia il ventre piii ampio in causa deU'ammasso di uova che lo riempie;
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i!;li anelli jiiii distesi ;
1' ajtitc piu acuiiiinalo. OIUt a cio anchc le ali appajoiio

piu piccole nella feniniina the non iicl masdiio, iicl quale si osservano iiivece Ic

antcnne piu lunglic c piii larglic, chc compartono un aspetto parlicolave al capo

(ifl rarfallino per cui faciliiienic si distingue dalla faifalla.

11 niaseliio, olliv alio (lilVerenze iU)ta(o, pi'osciKa i porhi colon, di cui altrovc

si disscro macchiate le ali, piii oscuri e risentiti: nia qui sorgono delle diffe-

lenze individuali
,
giaeclie questi tralti vaiiano assai d' inlensitii da individuo ad

individuo anehe osservati solo nolla femniina.

Di'W niToppkuwnto.— Le uostre I'airalle, dacche sono uscite dalla loro serica

piigione , altro udicio non hanno a compiere , allra funzione da adcnipiie clie

([uella della riproduzione. iNon occupale nejipurc della riecica del cibo, esse

non intendono die aUaeeoppianiento, alia I'ceondazione delle uova e alia depo-

sizione di quesle. Poco dopo la nioite le assale.

La femuiina, appena uscita dal bozzolo, se no allontana alcun poco c li-

niane tranquilla ; la luolc^ del suo addome non I'invila ai movimenli, niolto

nieno al volo. Le sue ali danno qualclie batUila, le sue antcnne qualchc leggier

niovimento, e nulla piii. IndilTerente a quanto s'opera intorno a lei, per quanto

il niaschio le si affatiehi d' intorno , ella se ne sta quasi insensibile , ne punto

si commove.

Ma quanto e dessa indifferente, altrettanto il farfallino e pieno d' ardorc.

Uscito della sua prigionc , c respirata I'aria per qualche istante, esso prova pre-

potente il bisogno della copula e corre in cerca d'una compagna. Le sue ali bat-

tono rapidamentc mentre chc si avvolge e gira tutlo all' intorno. In questi

suoi giri le ali lo ajutano alcun poco, senza pero che possano innalzarlo o sor-

leggerlo. Lasciandone cader uno dall' alto , e molto se evita le scosse della ca-

duta (I). Le sue zampe si movono rapidainenle come le sue antenne, mentre

cerca una femmina su cui sfogarc il suo ardore.

Dacche ne riuvenne una, egli tcnta accoppiarsi. La femmina essendo sullc

prime alquanto renitente, egli le gira attorno e la stuzzica coll' ali, coUe an-

tenne e colic zampe, e le si mette a paro ora dal lato destro ed ora dal

sinistro , rivolgendole 1' cstremita dell' addome fatta un poco ad uncino onde

(1) Quosta impolonza al vnlaro c propria della s|iecic? I'alciic chc non fanno uso dcllc ali nc

conosciamo anclic Ji nosliali, il niaschio dollc qiiali iicru vola sciuprc. i\on potrcbbc csscrc ncl baco un

cffelto dcUa domcsticiti? Non si vedono forsc Ic oche e le anitrc dc'nostri cortili incapaci al volo,

nicnti'c le stcssc specie alio slato di sclvatichczza sono capaci di lunghc c protrattc pcrcgrinazioni

faltc attiavci'so i cainpi doH'ai'ia? Si cila qualchc raro caso in cui sarcbbcisi vcduti dci faiiallini

volaiiti.
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oltonore la hramata uiiioiie. Alcuiii o])inaiio di scpararp, a])pena natc, Ic faifalle

df' due sossi, e di noii riiiiiiilc die aleuiie ore dojio. Cliaiicl sugi^eiisee (juesta

pratica alio scopo the si tonipleti la foiniazione dei^li organi e die si assodino.

L' osservazione prova essere (juesla praliea airatlo inutile. Oiiando la I'arl'alla

nasce e a;ia peifclta, c i'atia una prima evacuazione del li(|nido rossastro, e inlie-

raniente atla alia eopula. Pei niasclii poi tale pialica e I'ors' andie dannosa in

causa dcir agilazionc cui sono in preda, e die li spossa non poco. Lambruschini

poi dice d'avere otionulo olliino seme anclie da I'arfalle accoppiate al lore prinio

nascere ; e ccrlanienle la eosa non puo essere diversaineiite.

Quando il i'arialiino e ahbaslanza lortunato del consenso, ha luogo Taccoppia-

menlo; la quietc succede all' ansia ed ai movimenti; le sue voglie sono paglie.

Mei primi nionieiili della copula i due individui sono accanto I'uno dell'allro col

capo rivolto verso un sol punlo ; in segui(o si allontanano e Icrniinano col-

I'averc il corpo sulla stessa linea ed il capo rivolto in scnso opposlo. Si danno

per6 delle posizioni inlermedie, in cui i due corpi fanno tra di loro un angolo

pill nieno aperto.

Appeiia il inaschio si e accoppiato, cessa dal niuovere le ali e pare concen-

Irato nel guslare le dolcczze dell' alto che conipie , il quale conlinua per un

(empo vaiiabile. Durante l' accoppiamento il maschio riprcnde a battere le ali

,

ma d'un niodo alfatlo parlicolare, c che si risolve in molte rapide batlute, di-

stiiite da un intervallo piii o ineno lungo ; del pari e dilTerenle il nuniero di

quelle brevi baltute. Malpighi, che le enuniero, le fa salire a 130 circa, dopo

le quali subentra un lungo intervallo di riposo simile al primo. Durante questo

riposo il maschio sembra spossato, e talvolta si stacca dalla sua conipagna ; ma

la riprende ben tosto, c dopo un quarto d'ora circa rinnova le battute delle

ali, che Malpighi farebbe ascendcre a trcnta circa, durante le quali lo si vede

rimesso di forze e tutto vispo; e nienlre la sua conipagna tien le ali floscie e

pendenti , ei le ritiene alzate. I periodi di riposo s' altornano piu volte con

quelli di moviniento ; quesli sempre piu brevi , (pielli piii lunghi : e cosl dura

per tre o qualtro giorni, alia fine dei quali il maschio, esinanito e stance, si

stacca, cessa d'ogni movimento e muore.

Se staccasi andie prima del quarto giorno, spesso non trova piu di ricon-

giungersi : allora si dibatte e gira inquieto , solTermandosi neppure presso le

fcmniine che per caso avvicina. Talvolta invece nei primi tempi della sua vita

6 desso cosi lascivo da obbligare al connubio anchc una fenimina gik occu-

pata al parto delle uova.

Intorno alia convenienza di sospendcre artificiahnentc la copula nello scopo

di ottenerc molte uova c ben fecondate, i pratici sono tutlavia dissenzienti.
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Wdlti, iippoggiandosi spccialmentc aH'aulorita di Daiulolo, ritcngono utile stac-

care le IVinniinc ilopo sei o sctk- ore d' accopinanicnto ; allri piopoiigono un

poriodo di tempo o niaggioie o iiiinorc, c porrmo di lasciarle slaccare da se.

lo divido r opiiiioiK' di qucsli ultinii , a tin oic delia (pialc inilita 1' 0})era non

alloiata dolla natiira, la struttuia dcU' apparato ripiodullore , e finalnicntc la

lunga espcrionza. II doltissinio Lambnisiliiiii islilui accurali cspciimcnti in pro-

posilo ('), od ottcnne soinpre some inigiioic c jiiii abboiidaiilc lasciaiido alia

huialla la cura di staccarsi da sc. Ouantuiupie opcrando diligcnteincnle non

si j)oiti alcun guaslo alio parii die poi devono scrvire alia deposizione delle

uova, pure si eorie scnipre qiialche pcricolo, c come cosa inutile e da

evitarsi, traiuie il caso in eui si rendessc cio necessario per scarsita di

maschi.

Talvolta la coppia muore durante I'accopptamenlo. — II tempo della copula,

che si e dello variabilc, in generale e molto lungo, probabilnicnte percnelto della

scliia\ilu in eui sta tutta la razza presso di noi ; in natura sara forsc slabilito per

quest'atto un termine a liniiti piu brevi. D' oidinaiio dura da 18 a 24 ore,

dopo le quali il farfallino si stacca e la femniina coniincia a depone le uova:

in questa funzione puo continuare da 3 a 4 giorni, e dopo accoppiarsi di nuo-

vo. M' avvenne anclie di vedere il maschio non distaccaisi piu, e, gia morto,

esser tiascinato dalla femmina in quei pochi passi che questa niuove , cio che

certamente non accadia in natura.

II maschio si unisce con parecchie femmine , come pure una femmina puo

ricevere parecchi maschi.

Durnta della vita delta farfalla. Influenza su di cssa dello stato di sanitii e

di vigoria dell'animale.— La femmina, d'ordinario, gode di vita piii lunga che

non il maschio , il quale dopo 1' accoppiamento , nulla piu rimanendogli a

compieve , sen muore. Tah olta invece precede nella morle la femmina , la eui

vita puo riuscire di 7 ad 8 giorni, raentre quella del maschio e di 10 e piu.

Conservata nell'oscurita e ben riparata, una farfalla puo vivere oltre 40 gior-

ni. Lo stato di sanita ha grande influenza sotto questo riguardo. Le farfallc

che solfrono di idropisia , di quella malattia eui vanno soggelte anche fra noi,

e di eui e un sintomo il color nero del corpo , muojono dopo due o Ire giorni

dalla nascita, e putrcfanno.

Deposizione delle uova. — Alia femmina dopo esscre stata fecondala resta

(1) Lambruschini. Intorno al modo di ciistodire i bachi da seta. Firciizc, IStii. Un volume

in 8.°, pag. 20o.
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ancora a com|)ieie 1' iiii|)orliinlissima oiterazioiie di dcpoirc le nova, lo seopo di

liilta la sua vita, la (|iialo per ([uesto sollaiilo si piohmga. Quaiilo il iiiascliio e

ansioso dolla copula , allrellaiilo pare picssosa la femniina di sgravarsi di'lle

uova; cosi che, se il mascliio tarda ad a((;oj)piarsi , inconiintia a dcporle

anche infccondc c colla niedesima cura come se avcssero riccvulo il principio

dello sviluppo.

La iVmniina depone le uova ad uno ad uno , collocandoli sul piano su cui

essa posa , cd al quale restano aderenti perche umidi d'un umore appiccaliccio.

Le uova sono collocate I'uiio accanto aH'altio, in niodo die si toccano c cosli-

tuiscono uno slrato continuo. Solaniente in via anoiniale nc rimangono talvolla

sovrapposte due o tre. Le uova giacciono incollale sul piano per una delle loro

due supeiTicie piu arnpie, ed il loro dianietro niassinio e in continuazione col dia-

meti'O loniiitudinalc del corpo della farl'alla che li depone; ('). Oiiando la feinrnina

si niuove nel deporre le uova, quesle, disposle in lighe, tracciano la \ia Icmita

da cssa. La deposizione delle uova continua per ben trc giorni, dopo il qual

periodo, assottigliala e sfinita, la fenunina e presto ridotta a morte.

Au))ie7-n delle uova. — II nuniero delle uova deposte da ciascuna fenunina

oscilla tra le 450 e le 500, contenendoscnc da CO a Go circa per ognuno degli

Otto rami dei lubi ovarici; aleune volte pcro il numero totale delle uova de-

poste aniva appena alle 400. La femniina lascia talvolla incompleta la depo-

sizione e muore con un residuo di uova contcnulc ancora nell'addome, come

il maschio si distacca talora dalla fenmiina e muore prima d'essersi totalmente

vuotato del suo elemento fecondatore.

Coraponendosi un'oncia di uova (chil. 0,03), secondo le tre principali razze

da cui queste provengono {-), da 27,000 fino a 40,000, occorrono ad otlenerla

da 90 a 100 femmine. II corpo dopo la morle in enlrambi i sessi si niunnniiica

e si essicca , specialmente quello del maschio che si trasforma onninaniente nel

suo interne in una cavita in causa dell' ingrandimento sempre maggiore della ve-

scica acrea; la fenmiina, massime se muore conlenendo ancora un residuo di

uova e se coUocata in luogo umido, puo putrefare, e la bolrite bene spcsso

nc tappezza 1' interna cavita.

(1) Vi snnn duo variola dl l)aohi da seta, dclli di Persia c di Broiis<;a, elie il iiiarchese Mi<liele

Balsaino-Cilvelli collivo gie'i in passalo, Ic eui uova nun sono involle da gluliae di sorta, e elie

noil liniangiino collate. .\on so da elic possa dipciiderc (piesia singolarita.

(2) Badii tcrzini, comuni di Biianza, c giossi di Mcldola o di Uoinagna.

Vol. VL U
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Esperienze siilla dura/a della vita degli imetti. — Piu voile nclla iloscri-

zione dc' divorsi stailii della vita del bombiee ebbi campo a mostiaie die (jiiesti

variaiKt nella loio durata : qualche parola ancora mi occorrc di aggiiingere

sopra il niedesimo argomento. La vila degli inselli c di tiilli gli animali inl'e-

liori e inaggioriiienle eollegala, clie iion queila di esseri piu elcvali, cogli agenli

lisici ed alinosferiei nei qiiali essi vivono. Alcunc funzioni , direi fisiche , del

eorpo animale, c tra le allre queila della traspirazione, assuniono un' impoilanza

niaggiore in questi esseri e regolano assai le allre funzioni. Cosi dieasi della

eopia niaggiore o niiuore del nutrimcnlo clic vale a delemiinare perlino il scsso

deU'individno.

Egli e per queslo che la vila del baco alio state di larva puo cssere assai

abbreviala con un abbondantc cibo ed una teinperatura elevata; e si puo

giuiigere a taulo da fare elie in brevissimo tempo esso assuma la forma di cri-

salide. II termine minimo della vita del bruco pare essere di 25 giorni, mentrc

d'altro lalo non puo essere protratta ad oltrc SO. La vita alio stato naturale e

di circa 33 giorni, ed a queslo periodo devesi, sccondo i piii e per quanto

e possibile, avvicinare queila dei baclii arlilicialmente educali.

Lo stadio di crisalide e ancora piii soggetto alle viccnde del clima : si puo

asserirc die la leniperatura ne deteimini da sola la din-ata ; intorno al (juale

argomento si ponno fare le piu curiosc esperienze tanto sulla crisalide del bom-

bice , quanto su queila degli altri inselli.

La crisalide, che vcdemmo allro non essere che Tinsetlo perfetlo non ancora

compiulo e ravvolto in un inviluppo corneo, ha bisogno d'evaporare una data

eopia d' acqua , alTinche i suoi organi , acquistata la solidila voluta
,
possano

jiernietlerle di atlendere alia procreazione : e questa evaporazione e tulla dipen-

denle dal grado di lemperalura in cui sta la crisalide.

Alia lemperalura del nosiro paese e della stagione estiva , nella quale si educa

da noi il baco, la crisalide irnpiega da 8 a 10 giorni per svolgersi e mutarsi

in farfalla. Se queila lemperalura si accresce ,
1' animaletto si svolge in assai

minor tempo, nel qual caso peio devesi aver cura che I'umidila che si sviluppa

dill suo corpo non le slanzii addosso o nell'atmosfera che la circonda , nin lo

lambisea aria sempre rinnovala ed asciutla.

Che il corpo delle crisalidi emetta umiditJi e facil cosa Taccertarsene collocan-

done aleune in un tubo di veiro bastevolnienle capace e poi chindendo ermetica-

menle il tubo. Dopo qualche tempo gocciolinc d' acqua aderiscono aU'inlerna

superficie del tubo , die si raccolgono in gocce maggiori e cadono al fondo , il

(]uale rimane coperlo da un liquido limpido e Irasparente.
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Ecco il (lecroscimcnlo che soffre il baco dal niomcnto che ha raggiunto il suo

masmior peso lino alia sua rnortc

:

Baco a pieno accrcscimcnto Grammi 4,80

Crisaliile » 2,25

Farfalla feiiiiniiia » 1,69

Farfallino maschio » 0,95

Farfalla che ha deposto Ic uova » 0,56

Farfalla morta dopo la dcposizione dellc uova

c (|uasi disseecata " 0,23

Lc cspcricnzc sopra raccclcramcnto dcUa vita dolla crisalide, piu che non

su quclla del haeo, e meglio farle sulla crisalide di cpicUe specie la cui durata

e coniparativamente piu lunga. Tali csperienze furono istiluite con niolto suc-

cesso da Reainnur, il quale ponendo in una serra calda o a covar sotio dindie

delle erisalidi che si sarebhero metamorfosale nel seltembre dopo esser riniasle

un anno in (piello slalo, ne oUeneva invece la farfalla subilo sul principio del

verno, c farfidle interissinie e vispe e belle, e che tosto deponevano lc lore uova.

Cosi trasformava i niesi della vita naluralc di quelle erisalidi in altrettante selti-

mane e forse anco in niinore spazio.

Nel bond)ice e I'esperienza contraria che meglio riesce , cioe il ritardare lo

svihippo della farfalla. Ad oltenere I'intento basta collocare in luogo freddo i

hozzoli conlenenii ancora la crisalide. A talc scopo si ponno incltere in una

cantiiia, o meglio ancora in una ghiacciaja, in modo pero che non tocchino niai

il gliiaccio , e avendo cura di tenere secco mcdiante un corpo igrometrico (p. e.

I'ossido calcico ) 1' ambiente in cui sono collocati. In simile stato giungono a

viverc perfino un anno, non superando la lemperatura i 2 gi-adi sopra lo

zero: in una cantiua, ove la lemperatura e dai 10° ai 12°, si protraggono

fine al verno (0. Per fare poi che la farfalla si svolga, bisogna di nuovo

portarla ad una lemperatura piii elevala. Questa propriela della crisalide i

nota ai cultori dei bachi, i ([uali si servono di un tal mezzo appunto per

avere uova che non si schiudano che in estate avanzata od in autunno. E
(|uesto il miglior mezzo da impiegarsi qualora si voglia fare una collivazione

autunnale piultosto che lener sul ghiaccio le uova, ed impedire che quesic

(!) 11 freddo qunnto c piii intcnso, piii a lungo protrac la vita di qiicsli aniniali , a condizioiie

peri ohc Iroppo forte non li uccida. Paycn ed altri chimiei gclarono ninfc di baco di seta con ot-

limo liucccsso
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si svolgano lU'lla loro cpDca iialiivalc. Sollraondo lo nova a|)|H'na (leposto dalla

laii'alla dai^li nrtlori (IcH'cslalc , ml cssciulo parloiile lie iiiosi cina \)m lardi,

la nascita e protralla d'allrcttaiUo tempo neH'anno successive , ed e conseguito

il desideiato iiUcnlo.

Ordiiiaiianiente peio da coloro clic fanno le coltivazioiii aiiluiinali si usa le-

iiero ill seibo Ic nova. Ksperienze comparalive iiitorno al iiecessario sviliippo

dei baelii di qiieste coltivazioiii ritardate dimostrano ciie essi lisultano meno

pesaiiti degli altri. Meiitre nel pieno sviluppo uii liaeo in estate pesa centi-

gnimmi 4,80, in aiitunno non pesa piii di cenligraninii 4,20. La stessa dific-

lenza sussistc anclie pei bozzoli (').

Reaumur, ciie fcce pur aiiehc cpicste esperienzc sopra pareecliie faifaile e

falene, anivo ad oltenerc il litardo di un anno nello svolgeisi deirinsctto per-

li'llo. Conservala la crisalidc per un tempo maggiorc in un' atmosfera troppo

fredda , i suoi litpiidi si alterano, e rinvecehiato inselto muorc e marcisce.

L'evaporazionc delta crimlide e mnggwrc nel maschio die noUa femminn.

— Nella grande evapoiazionc clie soffrc la crisalide Iroviamo la ragionc del

rajtpoi'to di peso Ira il liaco e I'insetlo perfetto. II mascliio j)esa meno dclla

meta della i'emmina ; c come mai cio accadc se alio stato di bruco pesavano

egualmentc ? Esperienze da me fatte su questo argomento mi diedero 1' cvapo-

razione assai maggiore nel maschio clic nella fennnina , i cui umori sono spe-

cialmenle assorbili dalle uova clic in quell'epoca ingiossano , c trattengonsi cosi

nel corpo di lei , menlre se nc sfuggono in maggior copia da quello del maschio.

Ecco accennali i punti piii salienti della vita del baco , i quali non diffeii-

scono molto da qiielli d' altre falene sia esotiche che indigene. La sua vita e

piii bicve di quasi tulte le altre , c sotlo questo rapporto e di un grande van-

taggio. Ma la sua immensa superiorita su tutte le altre falene consiste nella bonti

e nella copia dclla seta che produce: una tanta copia di prodotto serico si po-

trebbe gia desumere dal cibo esclusivo che prende, atlissimo per la sua chimica

natura a fornire gli elementi che compongono il prezioso filo. L' acccnnata

esclusivita per la foglia del gelso e d'altra parte pero di danno, perche la riuscita

deir insetto rimane direttamente legata alio sviluppo di quest'albero csotico pei

nostri paesi.

(1) II. Mryiiiird cl C.'" dc Vnlroas, Ediu-ation Ues \ers-u-soie a la chiite dcs feiiillcs. iNyniis,

18.').'), opiisr. in 8." Quest' opuscolo, dcdicalo a coliiro die biamano fare Ic cultiva/.ioiii aiitiiniiali,

venue (ladollo in ilaliano e |ml)l)lieal() dai signnri And)ivei'i e Lupini, lappresenUmti pel i'e!;no

Lond)aMlo-Venel(i e pel Tiiolo la diUa lianeese, sotlo il tilolo: SitU'altevamenIo dei liaciti da sela

III aider delle foijlie. licrgamo, 185."), in 8.°, lip. P. Cattanco.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 269

Egli c per qiicsto the a pii'i lipiese furoiio suiiiieiili iiliri siirrogati al hombice

del gelso ; ma i teiitativi clie se ik; fecero rimascro liiiora coii poco successo,

e noil eorrisposero (piando si Irallo di teiilariie in grande la coltura.

Cosi furono proposli VAUacus lima, VA. cetropia, I'A. polyphcDius, dell'Aine-

riea del INord; quest' ultimo da una seta elie s'avvicina a quella del lioiiibicc

del gelso. La sua larva vive delle foglie del roverc , del piojipo , del hianco-

spino c d'allre piante noslrali , chc parrehbero renderne probahile rallevamento

in grande. S'aggiungano ancora la Sa/urivin atlas, la S. My Iilia Fabr. {Puphia

Linn.) del Bengala, la S. tissanieiisiH, la S. Perrollelii e la ^S. Penvji, iion che

la S. cijnlliia, propria delle Indie oricntali, che dainio, quali piu, quali nieno,

sjieranza di essere inlrodolte fra noi.

Tra tutte queste ebbe pero il miglior successo la Salurnia cijnthia che si

pnsce ilelK- fcitijlie del rieino. Ma la vita di (piesia specie pare troppo attaccata

alio sviluppo del suo alimento. Lc sue nova si svolgono tosto e richiedono

d'csser subito allevate, di modo chc all'Assam sc ne fiinno fino sette colliva-

zioni air anno. La seta e di buona qualita, e il bozzolo ne e abbastanza ricco;

si prevede tuttavia che una tale specie non potra essere collivata chc la ove il

rieino e ])erennc , come per esempio nella Sardegna , nella Sieilia, nella Spagna,

in Algeria (! nei pacsi piii meridionali (*).

La Sdtuniiii Mijlilla Fabr., che vive sui vegctabili di quattro o cinque fami-

glie diverse, da un bozzolo d'una strultura singolare. Esso e grosso, Uscio, dure

assai e quasi ciiindrico , con una eslremita aperta e I'altra emisferica; esso e

peziolato, cioe appeso ad un picciuolo nero, corneo, rigido, che con una cstre-

niila s'attaeca al bozzolo, coll'altra circonda d'un anello il ramo su cui e appeso;

la sua seta e molta e lucenle.

La SittttnikiPernyi, che il signorGuerin-Menevilledistinse molto a ragione come

una specie parlicolare, e afline assai alia S. Mylilla, ma vive esclusivaniente delle

foglie della (picreia ed abita il nord della China. II bozzolo di questa specie, de-

die.ala al benemerito nnssionario Chinese, ha eslernamente un tessuto lasso chc

forma una sbavatura niediante la quale e fissata a piii foglie. Un pcdicello piatto,

esile sta inoltre collate contro la nervatura principale d' una foglia , od anche

contro il picciuolo della foglia stessa. In fine questi bozzoli sono attaceati con

lutta la loro sn[)erricie alle foglie tra le quali sono posli assolulamenle come

qucUi del nostro bombice del gelso (-). Si videro gia in Parigi beUissinie stolfe

(1) Cornali.i. Mcmoria cilala.

(2) Vcili Giiciiii-Mi'iicvillo, St'Vi/icfi de I'Acaclcmie des Scieiaex, dii 28 mai iSoo, c Heviie

Zoning i(i lie , IS.jii, pag. 292.
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per la fmozza o \wv i coloii, l'al)l)ric:it(' dal sig. Toriic coUa seta di qiiosla saturnia

(iclla (]ut'iTia. 11 cliina in I'ui cssa \[\e, analoi^o a qiu'llo di niolli pacsi d' Euro-

pa , e il suo nutriniento comunc fra no! lasciano la maggior spcranza per la fe-

licc riuscita e I'utilila dolla sua introduzione.

Variola pin o mcno cnlfivalc del Boinhyx niori. — Sorfe di poco migliore

di qucsti nuovi prodolli di osoliche conlrade cbbcro fra noi parocchie varieta

die oflVe il nostro baeo comune, quale sarebbe, traloaltrc, quella chc fornisce

la seta bianca, varieta clie qui collivasi poco, e, quasi direi, alia spicciolala, ma
cho si alleva piuttosto copiosa in Pionionle c in Fiancia.

La varieta zebrata, la varieta mom, di cui abbianio piii sopra parlalo, non sono

proprianicnte coltivate e non lo furono cbc in via di csperimento. Lo stesso dicasi

di quella varieta delta trivollini o tn'fienii, coslanle a Pisloja ed adjacenze in To-

seana, la quale nasce una seconda volta nell'anno, e si riproduce avanti il verno,

per cui permettc due coltivazioni annuali. Gio die e singotare in sifFatta varieta

si e die asportata altrove, a poco a poco degenera e ritorna al tipo comune. Nes-

snno investigo la causa di simile fenonieno veramente singolarc , ma bisogne-

rebbc trovarsi ove la si coltiva per studiare le cause che pouno averlo provocalo.

Le altre varieta del baco da seta tengono niollo alia natura della seta ed al vo-

lume del bozzolo. Tali sono le varieta coniuni di Brianza, quella di Novi, la Sina

Chinese, quella del Friuli, quella grossa di Romagna e delle Marche, ec.

Aggiunti quesli pochi cenni alia fisiologia gencrale del baco, passero ora alia

fisiologia de' suoi sistemi, a trattare, cioe , delle sue funzioni in particolarc, dalle

quali risultano gli atti generali della sua vita, fino ad ora solamcnte tracciati.

Studiate dapprima le funzioni della vita vcgetativa, passero a quelle della

vita auimale o di relazione
, per terminarc con quelle della riproduzione e del

prodotto della fecondazione.

CAPO II.

FISIOLOGIA SPECIALE DEI SISTEMI.

ARTICOLO 1.

Delia nutrizhne.

A. Della nulrizione nella larva. — Alia nutrizionc ncl bonibice del gclso

presiede il sistema digcrenle consideralo nel suo complcsso, in un tutto cogli

organi die nc dipendono e col rami nervosi die in lui si spandono.
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La slrutturtT o la cornposizioiic del sislcnia diijercntc vcnncro giii trallate

ncUa parte anatoinica , alia (|ual(' rimaiulianio i iioslri k'tlori ; ora dobhianio

vi'dtMc il bombice in azioiic, studiure cioo il modo con cui assume gii aiiniciili,

come li viene modificando, come ne estrae i prineipii nutiienli e come nc di-

mina i supciflui.

Append mito il baco inamjia solo la parte Iciiera dclla fofjiia, die trafota.

— Svollo (laU'uovo, il baeo si serve siibilo delle sue mandibole per ciliarsi della

foplia. In (]uei primi niomenli della sua vita soltanto la porzione piu tenera viene

iiitaeeala dalle sue ancor lenere mascelle, ed e percio eh' ei si rivolije alle sole

parti della foglia collocate tra Ic nervature , dall<' quali rifugi;e oi^ni volla die

s' abbattc in esse, attaccando in quella vcce direltamente alia loro suj)erlieie le

foglie, clic fuiisce col buclierare in modo da sembrar trapassate da pallini da

seIiiop|)o.

Come lieiie il baco la foijlia per mangiaria al iiiaryine. — Appcna ingrossato,

il baco prcdilige portarsi al margine della foglia che comincia ad intaccare.

Poslosi col suo corpo in corrispondenza deH'orlo della foglia, nc tiene fermo il

lenibo fia le sue zanipe anieriori: allora il margine della foglia Irovasi nella

direzione dell' apertura cbe lasciano Ira loro le sue mascelle allorquando si

aprono, mcntre queste agiseono lateralmenle; e per tal modo il margine stesso

pu6 esservi compreso. II bruco infatti per mangiare apre le sue mandibole , le

porta verso la lamina della foglia e le cbiude; e tra esse serra cosi un pez-

zetlo di pareiieliima della foglia che viene divelto dal margine tagliente delle

mascelle ; e ripetendo rapidamente quest'atto, riduce in breve tempo buon tratto

di foglia in minutissimi frammenli. Nell' intaccare la lamina fogliata esso pro-

cede ad arclii di cerchio , secondo, cioe , la curva cbe fanno le sue mascelle

ed il suo capo attaccato al restante del corpo.

Voracilii del baco da seta e suoi effetti.— La copia del cibo che prende que-

st' inselto varia a norma della sua eta c delle molte circostanze interne ed ester-

ne, in cui si trova I'individuo; Ira queste la temperatura e delle piii influenti

;

cosi a 15 gradi mangia a slento, a 19 si ciba riccamente, a 25 o 26 gradi

divora. Secondo la diversa eta dei bachi varia assai anehe la facolta di rcsistere

al digiuno. 11 bacolino a|)pena nato puo sopportare un digiuno di 1 o giorni senza

Iroppo soll'rire, se pert) la lemperaura, in cui e lenulo, siabassa; bene nutrito

in scguilo, compie felicemente la sua carriera. ISell'eta piu avanzata resisle

meno alia privazione dellalimento. Alcuni pratici, a risparmio di foglia, avevano

suggerito |)otersi sospendere il cibo toslo che il baco superi la quaria mula , e

cio senza pregiudizio della tessitura del suo bozzolo. INeirarticolo (juinio di

qucsto stesso Capo, in cui parlasi dclla secrezione della seta, trovansi esposli
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i risultamcnti die si ottcngono dalla sospensione del cibo dopo la quarta mu-

ta , e vi si vrde come il eessare innanzi tempo dall' appreslare 1' alimenlo sia

semprc a detiimento della (jiianlita del prodollo scrico. La copia di foglia

die il baco mangia duianle lutta la sua vila 6 tale, die i hruclii piovenienti

da un'oncia di uova consumano circa 700 cliilogrammi di foglia. La iiutrizione

nel baco e tanto attiva , die nel breve ciclo di sua vita pare impossibile die

aumenti tanlo di \olume e di peso. L'involucro esterno in parte cede per se-

guire laumento degli organi interni, in parte si muta quando e incapace d' ulte-

riore distensione. Ecco qui un rapporlo tia I'eta, il peso e il volume del baco:
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lunglic, altiovo descriltc , e ciic gia t'bbero il noinc di (jhiunilole mlivali. E
piobabile die alcuii die di analogo alia saliva si versi nella bocca per gli ori-

fizii di (|uelle due i^liiaiulole , ma la d cosa dil'licile a provarsi; del reslo forse

noil occorrerebbc per la iiatura del liipiidu dello sloinaco una sccrczinue snli-

iHtla nel haeo , e solo per la loro posizione nierileiebbero le accennale jjliian-

dolc un la! nonie.

Lc allre due gliiandole gia deserittc nella Parle Prima di questo lavoro e

die giaeeiono in vieinanza aU'esofago, gellano il loro prodollo nel lubo seli-

lero e non scrvono per nulla alia digeslione.

Del succo gastrico o enlerico. — I minuzzoli di foglia cntrati iicl ^entrieolo

si trovano avvolti nel li(iuido seerelo dallo siralo medio delle sue ])aieli.

a) Proprielu /i.sic/ie.— 11 suceo gastiieo e un li{|uido piulloslo deiiso, piii pesanle

dell'acqua, dciraspelto deiralbume d'uovo, giallognolo e Irasparcnlissinio. Esse

6 secreto in grande abbondanza, c per la sua densilii i frammenti del cibo vi

si Ncggono eome sospesi. Laseiaudolo essiccnre sopra una lamina di xelro, sere-

pola, ma non lo si vedc erislallizzare: evaporandolo, diveula un po' tenace.

b) Proprieta microscopkhe. — Osservato al niicroscopio , si vede contencre

alcuni globuli c dei frammenti assai rari di laminelle epileliari die cerlamente

non ponno derivare che dalle parcli slesse dcilo stomaco, le quali trovansi in

eonlinuo si'aeimenlo e in eonlinua riformazione. INessun allio elemento appare

nel liquido dello stomaco quando e puro: conviene quindi esaminarlo subito

dopo le mule
,
prima cbe il bruco abbia preso alcun cibo.

c) Propriclit c/iimic/ie. — All'analisi cbimiea cpieslo liquido mostrasi assai com-

plesso; esso contiene zuccbero, gomma, cloruro polassico, non che solfato e

fosfalo di potassa , di soda c d'animoniaca.

li necessario ravverlire che tale e I'analisi del liquido del vcntrieolo privo dei

frammenii di foglia; nel caso conlrario esistono gia in esso dei prodotii dell'azione

del lluido sulla foglia stessa, pvodolti che debbono trapelare da se aU'esterno per

esosmosi e divenir succo nulrilizio di lulli i \isceri, tra i quali non dubito do-

vcrsi citare lo zucchero e la gomma iudicali lia le soslanze rinvenute nel sangue.

Alio scopo di sperimenlare le proprieta altiibuile a questo fluido,procurai di

averc isolato quel liquido che si Irova neirintestino quando il baco cessa dal

prender cibo per innoltrarsi nelle mule, c contemporaneamentc si svuota di

quanlo eouliene il suo lubo inteslinale. Otienutolo isolato, vi riconobbi anoor piii

mauifesla I'alealinila , e la pasta d'aniido a lui commista dar luogo alia presenza

di materic zuccherine. Questo fluido 6 dunquc analogo in cio al succo pancrca-

lico, alia bile; ne mi parve privo della proprieta di emulsionare le sostanze

grasse, giacch^ versandovi due o tie goecie di olio d'olivo, queste si divisero

Vol. VL 3b
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allinfinito prendcndo raspctto (I'miM vera einulsione, e dicilcro oiiginc a globiili

chc al microscopio parovano ravvolli da una menibranella.

Ecro \c azioni chimichc del succo dollo stomaco cliilifico del baco, dalle

(juali si puo dcdiirro la sua aziom- sopra la foglia coUa (juale si trova a lungo

in contallo, c da lui oslrac la gonuna, lo zucchoro, c ne lende solubile la cloro-

fdla. Da tulli qucsli principii, niaggiornicnlo claborati pel conlallo cogli organ!

stcssi e pel passaggio allraverso alio loro jiarcli, lisulla in breve il lliiido

luili'itizio sangue eiic li i)agna dovunque.

Da quanio si e detlo rilevasi clie se avesse a paragonarsi lo slomaco del baco

a qualelie parl(> deira|>paralo digercnte degli aniiuali superior!, per il suo ufficio

corrisponderebbe al duodeno, o a cpiella porzionc di lubo inlestinale ove si ver-

sano i prodotti del fegato e del pancreas; sotto queslo rapporto il baco non

avrebbe stoniaoo. Bisogna pero qui aggiungcrc die lo zucchero e la gomma gia

Irovansi nella foglia del gelso ; parrebbe qiiindi clie il succo gastrico non abbia

allra missionc cbc di estrarli e separarli.

Come accaila la secrezione del succo gastrico.— Si c gia parlato della strul-

tura della membrana media dello stoniaco del baco: in questo tubo Ic gliian-

dolc sccernenti versano per uno sbocco parlicolare il suceo ehe serve alia dige-

stione, c chc si secerne nel loro scno. La secrezione poi neU'interno del foUi-

colo ghiandolare accade colla rottura dellc cellule che vi si forniano di continuo

;

([ueste ronipendosi, abbandonano per tal modo il loro prodoUo. Sono le spoglie

delle cellule rolte che notaninio vedersi neU'esame niicroscopico del liquido (l).

(I) C.^crn»n\{Levom (le Phjsioloijie expdrimentale appUquees a la medecine, faitesau college

<k France (Paris, 18bb. Vn volume in 8.°, pag. 96e97) vorrcbbc chc il vcntricolo cliilifcro o lo

slomaco ili tutti gli iiiscui , cscliisi i gorgoglioni c i kcrmcs
(
gcncrc d' cmilteri ), fosse la scdc di

iin'altra funzionccscrcitata,sccondoliii, dal fegato iiegli animali superiori, iiUciido dire la fiinzioiie

fjlucoiienica o la formazioae dcllo zucelicro. A molli de" Icttori san'i nota la recciileseoiiorla (killavia

pen') da taliiiio coiilcsla(a) dcirilluslre nsiologo fraiiccse, la quale eonsisic neiraver Irovato chc il fe-

gato degli animali, nlire la missioiie di seeernere la liile , lia aiiclie (jiiella di prcparare la materia

zucclierina ehe versa poi nel torrenlc della cireolazionc: nel fegato si Irovcrebbcro elementi analomiei

distinti , cui sarebbc dcvoluta quesla parlicolare funzione, la quale ncgli animali inferiori si compi-

rebbe da organi speeiali. Bernard nega la facolla glucogcnica aivasi malpigliiani o renali, ehe Leon

Dufour ammelle semprc come epatiei , e la riliuta per cio ehe, boUiti con una soluzione eupio-po-

tassiea, non si manifesto I'idnzione di soi'la nel li(|nido, nc ad oeeliio nndo ne al microscopio. Indi-

pendenlemenle da qnesti oi'gani, nelle pareti stessc dell'intestino degli insetti, secnndo il eitalo autore,

si Irovano delle cellule perfctlamenle aiialoghe alle cellule epaticlie dei vertebrati; per cui tratlando

eolla soluzione cupro-polassiea il licjuidu clic umetta Ic paicti inlcstinali , trovasi cli' csso vienc

pronlamenle ridotto. Se cid si vcrifica realmcnte, verrcbbe ad acquistare maggior fondamcnto la

opinione chc lo slomaco del baco puo considerarsi eome coirispondente al duodeno , c ehe in lui

maneherebbe lo stoniaco propiiamente dctlo.
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La mole dellii crmdhle c ilella farfalla dipende in <jran parte dal nubiiiieuto

del britco. — Lo sviluppo cli tullo il corpo deU'inselto avvicne in ragione del

nutriniento. Quanto piii ipu'sto e abbondantc c succoso, allrctlanlo qiiello r la-

pido c rajiniiai'dcvoli'. La ci-isalidc slcssa c la farfalla risentonsi del miliinu'iilo

preso dal briico , cio flio potci coiislalarc con apposite t'spoiicn/.e.

La porzionc intcslinale che lion dietro alio stomaco chilifico ha poca impor-

tanza fisiologica ; in cssa si concenlra quanto dcgli olcnienli sfuggi alia dige-

stiont' perdu'- destituito d'ogni materia utile. Le nialeiie conlenute danno rca-

zione acida. La parte lluida vi e assoibita, c i ininuzzoli della foglia costipati

c compressi cosliluiscono gli cscrcmcnli, i quali riescono solidi e si foggiano

suUa forma che loro inipriine il rclto. E cosi si trasforniano in cilindri brevi,

della lunghezza di ()"',00I1 circa, scannellali pel lungo, che in breve si essiccano

ed aniieriscono da verdi che crano da prima.

Vfficio del iHisi malpighinni c del loro eonlemilo. — Appendice al sislenia

digerente stanno i vasi mal|)ighiani, ossia que' sci lunglii vasi che, tralta ori-

gine nella j)arlc posleiioie del corpo a ridosso del rclto, dopo infiniti giri si

portano anteriorinenle ; c da ultimo fusi lutli in due tubclti, sboccano all'cstre-

niila dello stomaco del bruco. Quesli vasi allre volte erano rilcnuti /////«(/, ma

a tale opinioiie si oppongono: 1 ." la natura cliimica c microscopica del loro con-

tonulo ; t." la localita dell' inteslino nel quale melton focc c vcrsano il loro con-

tenulo; 3." il vedcrli sviluppali anchc quando I'animale non digerisce piii nulla.

Sono adunque da rilenersi piuttoslo per vasi urinarii, cioe per vasi incaricali

di assorbire i principii che vanno eliminali dall'orgiuiismo.

II conlenuto dei vasi malpighiani e un licjuido riccliissimo di corpicciuoli fusi-

formi ocilindrici, brcvissimi, che all' ingrandimcnlo di 5C0 volte si presentano

lunghi non pin di O'",000o. Un liquido silTallo non puo scrvire in alcun modo

alia digestione, c presenla piullosto i caratlcri dei liquid! che solVrono una

inetainorfosi regrcdieule.

La chimica vi conslalo acido urico , con che la qucslione vcnne decisa a fa-

vore deU'ullima opiuione. Ouesli vasi poi nel baco si niantengono sviluppalis-

simi alio stato di crisalide, e piu ancora a quello di farfalla, nei quali sladii si

sa che il bond)ice non riceve alimenlo di sorla.

Allri organi inservienli alia digestione incaricali di special! funzioni non si

rinvengono nel baco. II prodotto della digestione non e raccolto da vasi parli-

colari, ne assorbilo da un sistema speciale assorbcnle per trasporlarlo nella

circolazione. Esse Irasuda dalle pareli dello stomaco, per un proccsso d'esosmosi,

e divenulo, al di la delle pareli di quello, fluido nutrilizio, fa le veci di san-

guc, ed irrora uli organi che nc tra^gono il loro alimcnto.
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// bnco (la selo here? — Sii (niest'argomcnto, specialmontc ilopo la leoria

cmcssa ilal sii^nor Grassi, in cui si mostra il baco avido crumidila, cbbi a ri-

potore alciinc osseivazioni giJi islilnito da allri, od oltonni per lisultalo chc il

baco bci'p, ma non scniprr. II diM'iso iiiodo d'azione poi dipondc da cause coni-

plcsse clio lino ad ova non sono bene definite.

Se intanio che il baeo atlcndc a niangiare si colloea con un fnscello di le-

gno una goecia d'ac([na snlla loi^lia, in un punto ovc in breve arriveia colle sue

inandibolo, si osscrva cbe cpiando quoste toccano la goccia, il piu dclle volte

essa \ifne assorbita; in tal mode ad un solo iudividuo ollenni di fare assor-

birc tre o (luallro i^occie di scguito; lal'altra invece ni'accaddc di vedcrc il

baco accorgcrsi dclla presenza della goccia, arreslarsi ed cvilarla, conlinuaiido

altrove a man^iarc.

Da chc mai puo dipendcre qucsto divcrso mode di comportarsi deH'insctto?

Ila egli bisogno talvolta cbe il suo cibo sia diluito? Se la risposia non e per

ora possibile , il fallo non ccssa pert) d'esscr vero, e potra scrvire di base a

future ed inlcrcssanti osservazioni.

B. Delia niUrizione nclla oisalide. — Lo stale di crisalide e uno stato solo

npparente, come si vide quando si tratto delle mute; in esso non fa chc pre-

pararsi 1' insetto perfetlo.

Nella niaggior parte degli insetli pero la digeslione non e che sospesa, stante

chc I'insello perfetlo rilorna a premier cibo. Nel baco da seta anche la farfalla

non riceve matcrie clemenlari, c solto qucsto rapporlo la sua crisalide, ancor

piu proprianicnte , non e altro che un preludio a quello stato piu pcrfetto.

Tutlavia , se nclla crisalide l^ nulla la digcstione , la nutrizione degli organi e

pur grande, giacche in (juell' cpoca cssi si formano, si sviluppnno , si rasso-

dano. La nutrizione degli organi si oj)era a delrimenlo del tessulo della niassa

ccUulare o adiposa che dir si voglia , la qnale diventa mcno consistenle di

quelle che era nella larva, si scioglie c presta cosi i proprii clcmenli agli organi

chr ponno assorbirli e tranuitarii nella luro propria sostanza. Ecco il grande

ullicio del Icssuto sovraccennato, cbe nella larva pare solamente destinato a

framnicttersi fra gli organi stcssi , a seppellirsi nelle sue profondita , ed in tal

guisa a difendere il corpo quando non e riveslito da involucre abbastanza

solido. E qucsto I'istantc in cui, come diccvane 1 vecchi osservatori, il corpo

dclla crisalide non c che una poltiglia {une bouillie), nella quale gli organi sono

quasi disfatti; poltiglia bianca, scprrevole, pecbissime densa. L' intestine e vuote,

e non pare in azioue alcuna ; esse va scnipre piu restringcndosi c raccorcian-

desi, e prcparasi ad assumcrc nelle sue varie parti quelle dimcnsioui prepor-

zionali chc sone proprlc dcirinsclto perfetlo di cui ora m'accinge a parlarc.
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C. Nutrizione dell' inselto perfolio. — La digcslione e la nulrizionc null' in-

setlo perfc'lto soiio (jiuisi inille. Oiiclla ( vcramciile aniiieiitala, (juesla <'; iiiiniina

cd v. mi po'coiitiiuiala sollaiilo per iiiaiilciicrc gli orgaiii lU'llo slalo die pre-

senlaiio il piiiiio di in cui apparc la faifalla, e per riparaie alle coiiliniie perdile

die (juesta solfre; ma lullo s' opera a spese della materia clie giii esiste nel-

r inlerno del corpo.

L'insetto pei'fctto non ha maseelle, o due piecole appendici moUi rappresen-

lano oil) die iiei;li allri le])idolleri toslituisee la pioboscide. JNessmia iiiastica-

zioiie (piindi, nessim siiediiamenlo.

La struUura di tuUo il tiibo digerenle e annientata, nulla piii essendovi die

(I('lil)a essere di^crilo. |{ iiili-abile I'aecordo elie qui si riscoiiira Ira la slniUma

di (jiiesto apparalo digerenle e le fiin/ioni elie gli sono imjiosle.

Ufficio della ve.icicn (ictca. — INeU'esamc delle sue parli riscontrasi un or-

gaiio, il eui ufficio e inesplicabilc, se pure non vogliasi ritenere the la nalura

vc I'abbia laseialo per servirc all' unila del siio piano di creazione, e che

distrusse la fimzione avanli di distriiggerc 1' organo. Quale e lo scopo del ven-

tricolo sucehianle sviliippalo nel baco, il quale non sugge e non vola , in con-

fronlo ad allre falene die suediiano c volano? Nelle specie di farfalle die suc-

cliiano il iiellare de' iiori {Sp/ii/nx atropos, S. lirjus/ii, ec. ) si credelte scrvire

la vcscica d'aria a facililare quest'atto; ma la nessuna sua comunicazione col-

I'esofago, c la sua presenza nel nostro bombice die non si nutre, non permet-

loiio di ammellere tale supjiosizione. Parrebbc piultosto scrvire a rcndere 1' a-

iiimale piii leggiero e piu alto al volo, alia quale ipotesi polrebbesi opporre che

la farfalla del baco da seta non fa uso dell' ali. Ouesta circoslanza pero e mcno

assoluta, e la sua presenza polrebbe gia csseie un argomenlo a ritenere che al-

iiiciio il maschio voli nello slato nalurale, con che veirebbe a spiegarsi, se

11(111 allro, 111! ullleio della vescica aerea. Ma non polrebbe essa averne per av-

venlura qualdic altro? CoUa sua tensione, o per nieglio dire coll" elalerio che

I'aria in essa compressa esercita su tutti i visceri, non eschisi gli ovarii e la

vescica urinaria
,
perdie non servireltbe a facililare 1' uscila delle matcrie dal-

Taddonie del maschio e della femmiiia? Perdie quell' aria non sarcbbe il pio-

dotlo della metamorfosi dei tcssuli, c quindi una specie -di secrezione gazosa di

cui ha d'uopo di liberarsi rorganismo del baco?

Proprieta c/riiiiiclie dell' aria della vescica aerea.— Raccolta dell'aria di que-

sta vescica, la si riscontra nieno ossigcnala dell'aria coniune; sbatluta eon una

soluzione di baritc e di calcc, da un precipilato di carbonato barilico o eal-

cieo in (piantilii maggiore die non darebbe allrettaiit'aria couuine. M abbonda

pure I'azolo; nia sotto queslo rapporto non e a paragonarsi alia \cscica
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nalatoria dc' pcsci, la nii significa/.ionc analomica c qucUa cli vcri polmoni, di

nil vcro sislciua rcspiratorio , cio6, die si aggiungc, e puo supplirc a (iiiollo

dellc hraiuliic (').

Qiu'ste soiio semplici supposizioni clip si ponno fare inlorno all'iiflicio della

vescica d'aria dcgli insetti , Ic qiiali se da uii lalo sono appoggiate a qiialclic

esporienza, dairaltro non coiitiaddicdiio a qiuiiilo oru si ((iikisco sulla fisiologia

ilegli insclti. e ponno annncUcisi linclie ossorvazioni contrarie non vcngano

a diniostiarne I'insussistenza.

Vasi malpighiani e vescica urinaria neH'inselto perfetlo. — I vasi malpighiani

sono nol niassinio loro sviliippo anatomico o fisiologico , c la loro seciezioiie

ha luoiio in causa d'lina lottura dclle ci'llulc, dui i'oUicoli dello pareli. Alia se-

crezione di (piesti vasi s'aggiungc iin ampio seibatojo nel quale I'oiina od il

nrodoUo dci vasi renali si raccoglic c si consorva per venire poi di Irallo in

tialto spinio fuori per 1' ano. I'n lal scrbatojo vale a dinioslrarci quanto sia

s^rande la secrezione dell'orina, e a farci coniprenderc facilnienle le sue pro-

prieta. 11 sedimento roseo-giallastro altro non e clie 1' animasso di quei corpic-

ciuoli clie trovansi nell'egual liquido della larva, e die pel loro peso raggiun-

sjono sempre la parte piu bassa. Come gia si e detto, essa e I'espressione della nie-

tainorfosi regrediente di tulli i lessuli; giaeche, menlre tuUe le parli ncl corpo

del bombicc si distruggono
,

queslo liquido, in cui si trasformano , aumenia

sempre ed abbonda, sebbene di tratto in trallo spruzzalo fuori in nolevole copia.

Del vero nulrimento del haco <la seki e de' siioi surroyati. — La foglia del

gelso e il naturale e piu adatto nulrimento del baco da seta. Appartiene il gelso

al gencre Morus di Linneo (2), originario della China e dei pacsi orientali: quc-

sto i^enere spetta alia famiglia delle Orticee, ed offre parecchie specie le quali

dicdero luogo, medianle 1' arliliciale collivazionc, a niolte varieta piu o meno

ammesse dai botanici. Due spede ben distinte sono il Morus alba cogli amenti

femminci eguali al loro peduncolo, i frutti bianchi o bianco-rosei; ed il Morus

nigra cogli amenti femminei piu lunghi del loro peduncolo ed i frutti rosso-

nerastri. Ouesl'uUima specie pare nativa anche di Grecia. 1 Romani la chia-

mavano Morus celsa, donde, secondo il Moretti, sarebbc derivata la volgarc

appellazionc di rjelso. Per ottenere dal gelso foglie niigliori viene innestato, con

die pero s'abbrcvia assai la sua vita e lo si rende assai delicalo. II gelso, quando

(1) Uii csempio rabbiamo ni'l Lepitlnsireii jmrailoxu. nc\ Proloiilenis (iiiiiecteiis, ncl Gijmnar-

cliiis nilolicHS, cc.

(2) G. Morus ti7i». Monoicn. Aiiiciila imiscxualia; pcrigonium 4— lolmni, Idbis concavis. ,1/mc.

Slamina 4, pcrigoiiii latinii^ alli'rna. Fein. 0\aiiuiii libojum. sligmala 2. scmiiia 1-2, pcrigonii)

luiljioso obloi'la.
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lion gli si cliic'da die liutli cd oiiibra , I'cgge ai IVcddi piu intensi c puo sop-

porlaie un abbassamcnlo di tempcratura dai 25 ai 27 gradi sotto lo zero; non

cosi sc gli si tolgono le sue foglie per nulriine i bachi. 11 geiso ha bisogno di

calore e di luec, e qupstc circostanze haiino inolta influenza siilla sua vegeta-

zionc e sulla eoinposizione deile sue foglie.

Affinc a queslc specie i; il gelso dellc Filippine, in alcune contradc indiodollo

per la collivazione del baco, e delto dai botanici Bronssonelra papijrifern

Veiil.; e originario del Giappone.

iMolli s'oecupaiono dell' aualisi delle foglie del gelso : ecco i risultali ottenuti

da Nyslen:

Aequa 680. 00

Fecola verde

Materic solubili nell'aequa o neiralcool

Gomma
iVIaleria vegelo-aninialc, albumina

.

lU-siduo insolubile 230. 00

Pcrdita

L' influenza del clima e dcU'esposizione sopia i principii costitutivi delta foglia

del gelso si potra desumeila dalle seguenti aualisi fatte dai sig. Do Gasparin:

Foglie <li gelso coltivato

atr ombra al sole

(joIso so
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lavoro, clic fu gia ti-nia d'uirosU'sa nionografia puhblicata iion ha guaii a Pa-

viiji dal siiinor iN. 0. Soiingc (').

1 niincipii dfUa foglia (li'l Moms si piestano immonsamcnto ad ossorc mcta-

moiiosali nrlla mattM-ia sorica, clio cosliluiscc la principalc scciezionodclcoipo del

baco nollo stadio in ciii si pasce di essa. Ad onla di tio , spocialmontc per lipie-

gare alia manoanza di foglia di golso cho non rare volte si palisee durante I'alleva-

nienlo de' baehi, si cerearono dei surrogali ad ossa, alio scopo di poter sostenlare

la vita ilt>l prc/.ioso briieo in nionicnli di jienuria del sno naturalo nutriniento.

Tra i vec;etabili che vcnncro provati con maggiore o minor successo, sono da

annoverarsi le fosjlie di rose, le foglie della Scarzoiwra liispaiiica hum.
,
quelle

{{qWa Mdrhira atiratilinca^un., specie di biancospino anicricano: pare che que-

sl'ullinia abbia dato risultati niigliori. Secondo Pallas, ricscono bene anche le

fo"lic deir^lcpf tataricum Linn., di Tartaria ; c secondo allri ancora giovcreb-

bero alio scopo le foglie della lattuga, della camoniilla e del maiz.

Roulin fece delle cspcrienzc coUa liirjnonki cliicn , e vide che i bachi la

mangiavano c che i bozzoli avevano una leggier tinla rosea assai bella , e ne

pronoslico grandi vantaggi; non mi e nolo se siansenc continuate le esperienze.

Conosciutasi la composizione della seta, si penso di fornire al baco niaggiori

elenienti che ne favorissero la produzione, principalmente quando vi fosse la

necessita di nutrirlo con altre foglie che quelle del gelso; e si adotlo da laluni,

e con qualche successo , un liquido cosi composto

:

Acqua Parti 1000

Zucchero " 30

Comma " 5

Sale ammoniaco (clor. animonico) . " 2

Estralto di picciuoli di gelso " 4

Con (juesta soluzione si bagnano le foglie della scorzonera, che il baco mangia,

in un coUe gocciolc di tale mistura essiccatcvi sopra.

Per principio d'economia venne anche da taluno suggerito di spargere la

fclia che si da in cibo ai bruchi con una decozione fatta coUe foglie stesse di

gelso cadute in autunno, e conservate durante il verno sotlo forma di polvcre

secca. Ouesta decozione dcnsa e gelalinosa lascia, cvaporata sulla foglia fresca,

uno strato di materia che ne aumenta la propriela nutrienle. Un lal nictodo

pero non venne fincra provato ne abbaslanza in grande , ne per un tempo suf-

ficiente ad assicurarei della sua convenicnza.

(1) Description , cuHiirc et laille ties muriurs , kiirs vspices et tears varietc's. Paris, 1833,

in 8.°, avcc atlas.
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Parlando aiicora dclla composizioiie dclla I'oglia del gdso, lii laluiio die pro-

pose di sollraire diiettainenle la seta da essa, e di tiascurare il haco, incon-

scio die ben di raro puo ossi'ie il laboralorio vitale dell' organisino sosliluito

daiili alamiiicclii c dalle sloilc del iliiinico.

Taiitu da iu)i ([uaiito in Kraiicia Nciiiie aiiiniinistrata ai baclii aiiclic la I'ariiia

in via d'espeiimeiito, ne i baclii la riliulaiono; non per qucslo fu migliore il ri-

sultalo che se nc otleiine; ([uesta usanza era gia pralicala nel Giappone, come

si Irova eoiifcrnialo dalle opcre cliinesi (*) tradotlc da Julicn.

Taluiio propose aiiclie la I'oglia secca ciie si asseri esserc niangiata voleii-

tieri dal baco da seta. IJellardi , Sc(da cd altri nc soslennero I'utilita; UUIavia

I'nso noil venne niai a generalizzarsi (-).

\l falso die il baeo sehivi la f'oglia tagliata. Se il ferro non e arrugginito , il

laglio non eoiminiea alia foglia cattise propriela, nc catlivo sapore. E d'allronde

pratica assai utile pel grande guadagno e pel risparmio che sc ne ollicnc (•').

ARTICOLO II

Delia respirazione.

A. Nelld larva. — La respirazione nella lar\a del baco da seta si cfl'etlua

per mezzo delle Irachee , ossia di quel sistema di vasi o tubi che , sorli dalla

superficie interna delle stigme, si diramano all' infinito internandosi Ira gli or-

gani e spandendosi alia loro siiperlicie. E quesia una delle piii splendide scoperte

lalle da Malpighi nel suo Iratlato sul baco da seta, e per cui e data ragione di

(pielle 18 boccuccie chiamale slhjme collocate lungo i fianchi del bruco.

La chiusum delle sligme rcntle asfilico il baco.— L'aria entra per le stigme;

(|uesto fatto e dinioslrato dall' espericnza , iniperocdie olturando le stigme

,

I'astissia colpisce il baco c muore. La diiusura delle sligme deve operarsi

mediante opportune sostanze, affinche l'aria sia intcramenle intercettata, e non

lie rimanga neppure aderente alle stigme stessc se si vogliono ottenere pronti

oirelli. Percio si adoperano sostanze oleose e grasse, le quali bagnano ineglio

lutte le piccole concavila al cui fondo s'apre I'adito alle Irachee. Le sligme es-

sciido cinte ed irte di piccoli peli, non si lasciano bagnare dall'acqua: da cio

i pochi cfielli d' asfissia che s' oltengono immergcndo il baco ncll' acqua.

(I) I'allas, Reisen, dc. 1768-73, ^ ^ol.

{i) Alcuiio ciillivazioiii aiitiiiiii;ili si lamio collu foglia die cailc dnl tcplso. Allelic nel Hieemliir

si oUciiiiei'o lane eiliale eon tat foglia.

(:!) Per un sovereliio ainore di guadagno si proposero le cose le piu su-anc. Paslourcl, per

cscmpio, vorrelibe dare da mangiare ai cavalli il lello dci baelii da scia, anziche ficno cd avcna!

Vol VI. 3C
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L'arid impirnid noii exec per Ic slijinir. — Per Ic sligmo I'aiia iion la clio

ciitrair, nia iioii no csco. La slrultura dellc stigme fa prcsagirc iiii lal fatto, le

I'spiMii'iizc lo comprovano

:

(i) liiiijumc (inatoi)iica. — 1 due sportelli die, per cosi diic, I'ormano il i'ondo

della sligma, c la fessura clie la alliaversa nel mezzo, essendo concavi all'e,-

sterno, I'aiia iieH'iiscire , iiivece di apiiili li chiiule nicglio, barrandosi cosi da

se slessa la via.

b) Uoyione sperimentalc. — Se si pone un huco nell'acqua, sia aH'ordinaria

pressione, sia nel \uoio dclhi niaeehina pneumatica, e rarissimo il case in cui

si veda useir aria dalle sligiiie.

Come si operi I'espinizioiie. — Talvolta escc qualclie bolla d'aiia per la

hocca e per Tano, ma la massima copia escc dalla superficie del eorpo. Ouesta,

nellespeiienza della macchina pneumatica, si copre tutla di boUieine d'aria, le

(juali eliiaraiuenle diinuslrano ehe il soeondo momcnlo della respirazione, ossia

I'espirazione (il rinvio eioe dell' aria clie servi alia respirazione coi prodotti di

quesla), non si opera per le slignie, come asseriva Malpighi, ma per la super-

ficie cutanea, la quale gia si disse nioslrarsi al microseopio pertugiata da minu-

tissime aperture, ed alia cui superficie interna vanno in gran copia a terminare

le ullime diramazioni delle trachee.

L'aria agisce e sul sanguc e direttamente sul tcssuto degli organi con cui

viene a contatto, come avro maggior canipo di diniostrare allorquando si Irat-

tera del sistenia nervoso e dell' inlluenza dell'aria sopra di esso.

L'aria clie ])enetra per una stiguia non ha eomunicazionc apparente con

(lUflia che enlra per qualsiasi altra stigma, ma sibbcne con quella che pe-

netra |)er la slignia oj)posta del medcsimo anello. Talc comunicazione avviene

in vicinanza dei nodi mediani sui plessi o ganglii nervosi, sui (juali le trachee

si suddividono e si dilTondono in un modo parlicolare, come si e veduto.

Sebbene il sisteina nervoso richiami proporzionatamente una massa enorinc

d'aria, ])ure lutti gli organi nc vanno provvisti, e i muscoli c le mascelle e le

appendici della testa prescntansi in intime relazioni con parte dell' apparato

respiratorio.

Le trachee sono piene d'aria e non esislono altri organi respiratorii oltre di

esse. — E daH'cstreniita adilata con cui termina la trachea che l'aria mettesi

in contatto col tessuto degli organi c colla superficie interna della pelle. A me

non i'u possibile trovarc I'estremita a bolla con cui dal signer Agassiz vorreb-

hersi terminare le sue trachee respiratoric (').

(1) Agassiz, I'roceeUiiij/ii oj Ihu Americdu .Usocialiim fur the (nlvunceiHeut of Science. Sccoiul

meeting licid at Cambrigc, I80I, p. 140.
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Clic le trachcc; poi siiiuo piene d'aria, lo provaiio: l.°Il loro i;aIk'j;^iaiL' iicl-

I'aecpia; 2." II loro colore ad occhio niulo cd al inicroscopio, colore die si caii-

^m quando, coiiipresse, ne vienc scacciata I'aria c sosliluita I'acqua; 3.° Solto

il mieioseopio , incdiaiite inetodica coinprcssionc , si vede da tulle le traihee ta-

!;liate uscire hollicole d' aria.

Pill sopra dissi chc I'aria stanziante nellc trachee provcnicnte da una stigma

lion lia coinunicazione clie coUe Iraclice del lato opposto, e cio solo per mezzo

(li (iiiissi:ni' rclazioni die si coslituiscono sui i^an^lii nervosi. Sebbene seorra

un giosso troneo traciieale da luia stigma all'altradel niedcsinio lalo, e da una

stigma air allra dello slesso anello , pure 1' aria non coinunica per quesla via.

Quei nodi o spazii privi di iilo spirale, punteggiati, c di cui mi tralteniii a lungo

narlando della muta, ([ucl tratto, dico, non e pcrvio aU'aria. Le punteggiature

aiicilari altro non sono die la base di piecole spine o peli, i qiiali dalla super-

ficie interna del tubo si porlano verso I'asse di esse ed impediscono il passag-

gio dell'aria; se con una siringa si tenia queslo passaggio, I'aria vi si riliula.

Sotto questo rapporlo sarebbe approprialissimo il nome di sfiiilero dato da

Lyonel a si latta parte.

Copki d'aria nbbisognevole per la respirazione del Ixieo. — Gia Schcele e

Spallanzani Irallarono della respirazione del baco, come pure della quantita

d'aria di cui abliisogna I'insetto: dai loro sludii risulta die il baco da seta re-

spira (juanlo una rana.

La eojiia d'aria die proporzionatamenle occupa il corpo del baco, la so-

spettare a priori la eopia d'aria cbe sara a lui neecssaria affinche la sua rcspi-

lazione sia regolare. Tutti gli inselti sotto questo rapporto si assomigliano; la

pratica poi nella eoltura del baco dimostro quanta inlluenza abbiano al suo

benessere la quantita e la iiatura dell'aria. L'aria devc esserc molta, rinnovuta

ed (iHritilta. Essendo graiide la sua traspirazione , si tro\ a una ragione perebe

I'aria debba essere aseiulla; su cio sono d'accordo tutti quanli i coltivatori del

baclii, poebi eccettuali, i quali sostcngono Vtwiiditu essere utile al prezioso in-

selto. Giova ritenere cbe anche per costoro vi avra un liniitc pel grado del-

r uinidita atmosferiea. Varie malaltie, il (jiallunw tra le allrc, lianno sovente

origine dalla troppo umidita dell'aria.

Quanto alia copia d'aria di chc abbisogna il baco alio stato di larva, ed al

|)rodolto della sua respirazione, si hanno ora dati positivi, i quali ci sono forniti

da esperienze della massima delicatezza, die ridiiedono islrumenii ed apjiarali

d' una iinezza partieolare perdie i risultali abbiano ad essere atlendibili. lo

riportero (pii i risultamenti ottcnuli dai signori Regnault e Reiset, raulorila

dci quali e I'impossibilita di ripetere tali esperienze mi permeltono di adoltare
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senza ullcriore esame i risullaincnti sU'ssi, quali vcngono qui offerii ai noslri

Icttori (').

Espcricnza primn (83.').

Diciotio baclii prossiini a tesscrc il bozzolo vennoro impicgati in quesla

espniiMiza, clu' diiro ii'' 40"'. 1 l>aclii posavano 42^'', 3.

Coiiiposizioiie di-l gas alia line dcU' I'spcriciiza

:

Acido carboiiico 5,89

Ossigi'iio iG,10

Azoto 78,01

100,00

Peso di'ir ossigcno consumalo Gr. 0,202

» doirat'ido caiboiiiro piodotlo « 0,220

•> dcU'ossigeiio contenuto nell'acido carbonico . . . . » 0,1 GO

-•' deir azoto assorbito « 0,00201

Rapporlo tra il peso dcU' ossigcno contenuto ncU' acido

carbonico ed il peso dell'ossigcno consuniato » 0,792

» tra il peso dcU'azoto assorbito e quello dell'os-

sigeno consumato " 0,010

Peso dell'ossigcno consumato per ciascun'ora » 0,03S7

" deir ossigcno consuniato per ciascun'ora da un chi-

logrammo dell'animalc (circa 428 bachi) » 0,840

Espcricnza seconda (84.").

Diciotto bachi prossiini a fdare il bozzolo
,
pcsanti 39 grammi. Durata del-

resperienza 7" 50°".

(1) V. Uognault et i. Reisct, JlechercUes chimiques sur la respiration des animuux iks diver-

sen clusaes. Ann. dc Cli. ct Phys., 1849, vol. 26, pag. 299. Sono qucstc lorse Ip piu belle espericnzc

rhc in queslo seeolo .siaiio stale islidiite sul lappoi'to cliimieo d'una f'linzione animalc. Si adope-

rarnno apparad eiislosissimi. I/csperienza coiisisl.cva nel porrc 1" animate in un volume d' aria

liniitalo, ma eollocalo in tali condizioni, medianle appositi appaiecchi, clie quest" aria fosse costan-

lemcntc rieondoUa alia coraposizione dell" aria normale. Cosi, mcnlre da mi lato la respirazionc

consumava ossigcno, c si svolgcva acido carbonico, vcniva dairalti-o assorbito azolo c rimessa dcl-

i'aria pura. Con ci6 i pazicnli c sagaei osservatori toglievano la parte difettosa di tuttc Ic espericnzc

;maloghc cseguitc antcrioiniente, nelle (piali Pai'ia non vcnendo mutata, I'cspirazionc dopo i primi

momcnti non si elfettuava piu nelle condizioni normali.

Lc espericnzc cseguite dai suceilali auloii sommano a ccntoquattro; per quelle fatte sugl'insetti

fu adopcrato il piccolo apparccehio liguralo nclla Tav. IV, iig. 2.
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GomposizioiK' del gas alia liiK! dcircspi'iienza:

Acido caiboiiico 4,10

Ossigcno lC,ol

Azoto 7!»,39

100,00

Peso doir ossigcno consumato Gr. 0,201

" doir acido carboiiico |)r()d()llo ^ 0,223

" dcir ossigcno conlcnulo null' acido carbonico . ..." 0,1 C3

" dcir azoto esalato » 0,00028

Raj)j)orto tra il peso dell' ossigcno conlcnulo ncll' acido

carbonico c il peso dcH'ossigcno consunialo " 0,814

" tra il peso dell' azoto esalato e qucUo dell' os-

sigcno consumato « 0,0014

Peso deir ossigcno consumato per ciascun'ora » 0,0208

» deH'ossigono consumato in un'ora da un chilogram-

mo deU'animale (ossia baclii 461,5) « 0,G87

Espericnza tcrza (83.*).

Ouarantadue bachi della terza eta pesanti 40 grammi. Durata dell' espe-

ricnza 4'' 20"".

Composizionc del gas alia fine dell' espericnza:

Acido carbonico 7,95

Ossigcno 14,42

Azoto 77,63

100,00

Peso deir ossigcno consumato ' Gr. 0,203

" dcll'acido carbonico prodotto ;> 0,207

» deir ossigcno conlcnulo ncll' acido carbonico. ...» 0,150

" dcir azoto assorbito " 0,0027

Rapporto Ira il peso dell' ossigcno conlcnulo ncll' acido

carbonico ed il peso dell' ossigcno consumato » 0,739

» tra il peso dell' azoto assorbito c quelle del-

r ossigcno consumato » 0,0133

Peso dcir ossigcno consumato per ora " 0,0468

» deir ossigcno consumato per ciascun'ora da un chi-

logrammo deU'animale » 1,170
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Espcricnza qiiai'la (HO.").

Ouarantim bachi del peso di 40 grainnii. Diirata dell' cspciicnza y'' iJO"".

Alia fine dellespeiien/a '20 bachi si trovaroiio morti: quesla fu falta il ijioino

17 liiijlio 1817. Una egiiale mortalita osscrvossi lo stosso i;iorno fra i baciii

eiie non I'urono sottoposti aU'espuricnza.

Coniposizione del gas alia fine dell' esperienza

:

Acido carbonico 6,31

Ossigeno 13,62

Azoto 78,07

100,00

Peso deir ossigeno consunialo Gv. 0,197

» deir aeido carbonico prodollo " 0,20!)

" deir ossigeno conlcnuto neir acido carbonico . . . . " 0,132

" dcH'azolo assorbilo » 0,00238

Rapporto tra il peso dell' ossigeno conlenulo nell' acido

carbonico ed il peso dcU'ossigeno consumato " 0,772

" tra il peso dell' azolo assorbilo e (|iielio del-

r ossigeno consumato " 0,0121

Le cifre 0,792 (1." csperienza)

814 2."

739 3.*

772 4."

sono assai iniporlanli, massinie che, paragoiiate colla cifra che si ottenne per

le crisalidi (vedi piu avanti), diniostrano quanto sia piii alliva la respirazione

nello stato di larva che in quel secondo stadio.

II peso d'ossigcno consumato in un'ora per un chilograinmo di bachi visullo:

per la 1.* csperienza (bachi niaturi) Gr. 0,840

2.' " " " 0,687

3.* » (bachi della 3.^" eta) » 1,170

Ouesto consunio varia dun(|ue assai nelle di\erse epociie della vita del

baco, e lo si trova in proporzione colla quanlita di cibo preso dall'aniniale e

col grado della sua nutrizione. Ad ogni modo esso e presso a poco cosi grande

(juanto quello dei mamniiferi e dei grossi uccelli (*). La I'espirazione del nostro

insetio c piu attiva die non quella dei rettili e degli allri aniniali a sangue I'reddo.

(1) Per dare luridca al leltorc della copia d"aiia consiimala dal liani in |iaiagi)iic con (|uella

d'allra spceic d' aniniali, I'iiiorleio le niedie dei risnltanienti olleniilidai sii^iimi Uci^nanll e Ileisel
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i'Hle lorollarii) per la pm/ica. — Dalla qiiantita d' aria di clii- al)bisoj;iiano

i baclii, sempre in propoizione col grandc consiimo che essi fanno di cibo, ih-

viciic la coiisej^iiciiza die (|iiaii(l() (jiicsto o alibondantc, e anclie nccessaiio iiii

ir('(iii('iit(; riiinoNaiiicnlo dciraiiii.

I{ |)cr(i iinpoitaiitc di avvcilirc v\w. i bachi possono sospeiiderc la respira/ioiic

lino ad ollre un'ora, cio che si prova iinmcrgcndone alcuni nciraccpia pci

till ta! Icnipo. L'aslissia e Icnta forsc per la copia d'aria stanziantc nciralbcro

Iraclicalc cd a' siioi orilizii.

Svi/iippo (ii valore. — Se con laiito consiiino d'aria non s'innalza la tciii-

pcratiiia, cio dipciulc ordinariamentc dalla circostanza che offrendo essi una

iiiassa liniitata, prcsciilano una grandc supcrficie cd una pellc sempre uniida

aHazionc dell' aria. Avcndo pcro lenuto un tcrmoinclro in mezzo ad una massa

di bachi, come fecero i signori Kegnaull e Rciset colic Mclolonte, una volta

\i Irovai il tcrmometro elcvalo quasi d'un grado sulla tcmperalura oirerta dal-

ratmosfcra ambicntc (1).

iicllc loio cspoiiciizc sulla irspiriizioiic dtgli aiiiniali aiipiutciu'iiti a diverse classi del royiKi zoolo-

jjicip. i; d"iii)|in prdiK'Hcro die ogiii (]iiaholla 1" isjiciienza vciiiie I'atia s()|)ra un iiidividuo da piu

^iiiiiii pri\aU) di cilio, opiuiir dtiraiili' il Ictargo invcriialc, il consunii) d'ossigeno si rinvcnne

miriDrc d'assai.

1 Cam: (Oiiiis /((»»7 /»//.<) Gr-. 1,248 \ -
f-,

Mammil'ri'i i (lojiij^liii (I.epiia ciiuiciilm) » 0,985
j

"= =

f
.Manudlla {Arvloiii},': iiianii(ili() . . . . « 0,986 l ~ §

CMUi:, {Gdlliis itomcsliciis 2) " l,2:i!t / "=. =

Auitia (,l«n.s' hnschas. domeslica) . . . « 1,616
|

2. I"

Uccolii { \'crdorie {Fringilla chlorU) • 13,000 i r i.

" (giovaiic) " 14,057 \ 3 2
liccco ill i-rocc {Loxiii ciirvirostra) . . . >; 10,595 i = _

Ucltili Lueerlola {Lucerta »H«ra/i.s) » 0,108

^ Raiia {Itiiiia esciileiila) « 0,0'6

. ,, . ) C;nvti'':\ yo]"^^' (Melnlniitlui vitlfinris) " 1,019 ("^ c'
AlK'llall i

n ri \ .11
1 SE ~

' Lombiico di Ici-ra (Lniiihricu.'i lurrcstris) . > 0,101 \
•" ~

Dalle cspostc cifrc si poiiipicudc poiiie ^li uciclli ciiiisumiiid la niaggioi' copia d"iissigciii), c cio

anclie in lagione inversa dclla loro niassa; poi veiigono i nianiniiferi e gli iiiselti, Indi i sanrii;

linaliiienle le ranc c i veriiii.

(1) Sareblie stalo di uii siiiiimo inleiesse clic gli illuslii aulori ilella eilala Mciiioria avcsscio

insliluilo alti'C cspericnzc siil liaco durante il suo assopimcnto. In quest" epoca in cui csso niula

tutta ta supci-licic deirappaeato rcspiiatorio, la rcspirazionc dcvc esserc assai altcrata, c sospesa

foi-s'anri). Kceu la causa dclle crisi dell'asKopiinento; ecco perclie e inipoi'laiilissiino alia vila dcl-

I'aniinale die la inula si (ipeii lapida e perl'ella; ecco pciciie duraiile rassopiiiienlo e Tuscila da

tale stalo si ossei'va imnierosa la niorlalita dei liaclii.
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B. Nella crisalUle. — La rcspirazione nella crisalide si ^pcra in iin inodo

analoi;o a (Hicllo che si usscna iiolla larva, ma peio solamentc nci piiiiii mo-

iiu'iili ili qurslo slailio, iiuMilre dopo quaU'lie ora le sue parli indmiscono; e

sobbenc la rcspirazione sussisla in rcalla ancora, pure e debolissima , c diffi-

cilnioiiU- la si puo constalarc.

Lc sliqtuc pos/en'ofi dcllii crifdiidc ftorvono mllnnlo <in(ilchc ora dopo la. sua

up])ari:wne. — So la crisalido ha gia passato (jtialciic i^iorno di vita, h slii^mc

dclia parte poslerioro del corpo le servono a nulla; si ponno linarc eon olio,

si puo appendere la erisalide stessa per tuUo quel suo tralto di eorpo neH'oiio,

sen/.a elie essa ue sodVa sensibiliueute; toceala, clla s'asjita, e pare u;odere di

lulto il suo vigore: se (pielle sliguie agisscro, Tinselto dopo simile prova, come

lo dimostra I'analoga csperienza sulla larva, sarebbe perito. Che se questa stessa

esperienza la si istituisce sopra una erisalide che abbia solo da (|ualclic ora ab-

bandonata la spoglia di larva, la erisalide muore. Pare (]uindi che le sligme

posteriori servano alia rcspirazione della erisalide solamculc durante un piccolo

spazio di tempo.

Lc stigmc anteriori invcce si coniportano divcrsanienle; esse rimangono at-

tive anche quando lc posteiiori gia ccssarono di esserlo; ed immersa ncU'olio

coUa sua parte antcriorc del corpo, la erisalide in breve sempre pcriscc. In pas-

sando aggiungero che questo 6 il caso dell'insetto perfetto, nl quale se si lu-

rano le stigme dciraddome, non gli si accagiona male di soria; niuorc invecc

se si ungouo le sue stigme del corsaletto.

Trattata la erisalide come gia si opero coUa larva onde scoprire la via che

tiene I'aria nella rcspirazione, mi si appaloso una differenza inaspcttata e assai

grande in confronto di quella del bruco , stantc la soniiglianza dclle parli. La

differenza pero di risultato die si oltiene allorquando si ungono le stigmc, guida

gia a sospcltare diverse vie per I'aria.

CoUocata una erisalide nell' acqua , ed opcrata la rarefazione pneumatiea

,

non moslra lc bollc usccnti dalla pellc come nella larva. L'inviluppo indu-

rito impediscc ([ucslo passaggio; ma cio che sorprcnde maggiormente e il ve-

dcre le bollieole useirc per le stigmc , il ehc non accade mai in eguali cspe-

rienze sul baeo, come non si verifica neppure per tutte le stigme dclla erisalide,

ma solamentc per quelle che piu avvicinano le aii, e che si porlano prcsso la

linca dorsalc, cd anche solo nci prinii momenli dcH'cspcrienza ; nei consccuti-

vi , anche le altre stigme abbandonano aiia: veggonsi, cioe, aprirsi un poco lc

stigmc stesse ed abbandonare la bollieina che prima di staccarsi brilla fra lc

labiira della stigma scmi-aperta.

II jirogresso dclla cbiusura dcllc stigmc c sempre lo stesso: cominciano a



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO "28!)

cliiiidcrsi Ic posteriori, clic ncl priiiio gioriio sono Ic sole cliiiisc; poi trngono

(lietro Ic allrc, rimancndo si'inprc aperte Ic anicriori die serviraniio airinsetlo

pcrfetto an<:he qiiando si sara completaincnle svilu|)pal().

Da tiillo cio e locilo (Icdinic cho I' aria enfra cd cscc per Ic sliiinic nclla cri-

salidc e lu-U' iiisetio pcMlcllo. IU'j)licali colpi di staiituHb dclla iiiaccliiiia pneu-

inalica fanno perci6 goniiare la crisalide chc si sollopone aU'espcricnza. L'aria

noil poteiulo esciie per la pelle, e iieppurc dalK^ poclic aperture, fa gonfiare e

dilalnrc 11 eorpo dell' aniinale. Ma ([uesta dilatazione (die nori succede nel

eorpo dclla larva) non puo operarsi dalla pelle coriacea della erisalide, ma si

bene coUo scartocciarsi do' suoi anelli che si spiegano , mentre il corpo s' allun-

ga: frattaiito iiiolle holle escoiio dalle stignie.

La strutliiia dillereiite delle sliginc della crisalide, altrovc descrilte, da poi

lagione della pessibiiilii dci fenonieni era avvcrtiti.

11 consiimo dell' aria alio stato di crisalide c minimo, come e dimostralo dal-

respcrienza segucnte fatla dai ricordali signori Regnault e Reiset.

Espcricnza unica (87.').

Venticinque crisalidi di baclii da seta pesanti 21 grammi. Durata dell'cspe-

lienza G\30'".

Coinposizione del gas alia fine dell' esperienza.

Acido carbonico 13,58

Ossigeno 1,16

Azoto 85,26

100,00

Depressionc alia fine dell' esperienza 48'"'",0.

Peso dell'ossigeno consumalo Gr. 0,033

" deir acido carbonico prodotlo » 0,029

" dell'ossigeno contenuto nell' acido carbonico. ..." 0,021

» dell'azolo svolto » 0,00025

Rapporto tra il peso dell' ossigeno contenuto nell' acido

carbonico cd il peso dell'ossigeno consuniato >: 0,639

» tra il peso dell' azoto esalato e quello dell'os-

sigeno consumalo « 0,0075

Peso deir ossigeno consumato in un' ora •> 0,00508

" dell'ossigeno consumato in un'ora da un diilo-

grammo di crisalidi r 0,242

Vol. VI. 37
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Quest' ullima cifia t- sorprcndcntc ; cssa nioslra chc la lespirazione della

crisalide t^ quasi Vio tli qucUa del baco da seta; c sla in relazionc col ncssun

iiulriinonto prcso dalla crisalide. Mentre la respirazione del baco da seta e

assai piii atliva di iiuelia dei retlili, dellc rane, dellc luccrtolc, <piclla della sua

crisalide s'avvicina invecc d'assai alia respirazione dei verlebrati a sangue freddo

ed a quclla delle marniotte assopite e dei veniii; degli animali insomnia clie

prendono poco o nessuno alimento. Eppure la crisalide respira ; ed alia diniinuita

lunzione supplisce la pcrspirazione cutanea, la quale ci vienc appalesata dalla

perdita di peso che ogni di va essa subendo.

Corollario pratico: uccisione della crmilide. — L'esistente respirazione

della crisalide spiega i varii mezzi suggcrili per uccideila. Ognun sa die la

i'aifalla uscendo dal bozzolo lo rende inetto alia filatura; e quindi non polen-

dosi filar tutti i bozzoli avaiiti I' epoca del loro sfarfallare , si tiovo necessario

di uccidere Ic crisalidi , ricorrendo a varii mezzi che io qui mi liniilero ad enume-

rare, c clie si riducono all'applicazione di vapoii venefici od a quella del calore.

Tra i primi si suggerirono il cloro, I'acido carbonico, I'acido solforoso; ma

questi gas o sono lenti neH'azione loro, oppure, che e peggio, intaccano c ro-

vinano la seta.

11 calore si applica in due modi : o col vapore, od a secco, metlendo in foini

od apposite stufe i bozzoli. II primo di questi mezzi, piii sicuro neU'effelto per-

che il vapore acqueo raggiunge costantemente i 100 gradi, ha il difctto di am-

niollire il bozzolo e la crisalide, che puo putrefarsi neirinterno; il forno ha

I'inconveniente di un calore men regolato e talora soverchio. Un calore che

non oltrepassi i 73 gradi puo raggiungere lo scopo.

INei paesi caldi, e specialmente in China, bastano i raggi solari; e quando il

calore solare fosse sufficiente, sarebbe semprc da preferirsi agli altri mezzi; nei

nostri paesi pero la sua azione non e sicura. In China usasi un altro singolar

metodo chc io qui indiehero per coloro che amassero esperimcntarlo. Consisle

esso nel collocare entro anfore di terra i bozzoli a strati alterni con sale , o

con foglie dislese di Nenuphar (Nymp/icea hitea Linn., Nuphar japonica Dec);

dope di che chiudesi I'apertura dell'anfora, cosi chc I' aria non vi pcnetri. Si

assicura riuscir assai bene questo metodo, il quale dopo selte od otto giorni da

eslinte le crisalidi , e che e fondato sulla possibilila di asfissiarc le crisalidi

stesse, e suU'assorbimenlo dcllumidita che emana dai loro corpi cosi rinchiusi

per mezzo del sale (*).

(i) Ncl 1852 io ripctci col profcssore De Kramer quest' cspcrienza chc sorti un ottimo succcsso.

Lc I'oglic di Xciuiphar ci parvcro pero agir solo come sepimcnli atli a scparare i varii strati di
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C. Nell'insetto pcrfullo. — Pochissimc osscrvazioni mi fu dato di poter

raccogliere intorno alia icspiiazione ncU'insclto pcifelto, ne parmi conve-

nientc emellcrc opinioni su qucsto argoiiicnto. In esso non vedonsi moti respi-

latorii di sorta, ne si puo fare sul bonibice alcuna di quelle espciienzc che

si isliluirono sui coleolteri e sui neurotteri onde sludiare questa funzione.

In ncssuno stadio della vita del bonibice si puo con vantaggio mutilare alcuna

delle sue parti alio scopo di vedere I'azione dei singoli ganglii suUa rcspira-

zione , come anclic recentemente fece Barlow , Ic cui esperienze noi riportc-

remo nell'articolo sulle Funzioni di relazione. Le esperienze da lui fattc sulle

libelluic dimostrano che ogni ganglio ha una vita a se, c che da solo pre-

siede alia funzione respiratoria dello stesso anello
; quelle da me fatte sul baco

onde constatare I'azione de' ganglii giunsero, per diversa via, a stabilire gli

sicssi fatti.

AUTICOLO III.

Della circolazione.

La circolazione negli insetti costituisce uno degli argomenti inlorno ai quail

piij si esercitarono I'osservazione e le manipolazioni dei naturalisli. In questi

ullimi tempi poi un' oj)inione del signer Blanchard, che minacciava rovcsciare

(|uanlo era univcrsalmente consentito sul modo con cui si clTetlua tale fun-

zione, ricondusse di nuovo I'atlciizione degli sludiosi su talc argomcnto, c

gli studii intorno alia circolazione degli insetti si moltiplicarono oltremodo. Nci

varii periodici si ponno consultare a tal uopo , dopo quanto erasi gia esposlo

da Roesel, Lyonet e Cuvier, i lavori di Bohn, di Wagner, di INewport, di

Humboldt, e piu recentemente intorno alia quistione che ci occupa, quanto

scrissero Blanchard, Dufour, M. dc Serres, Nicolet , Joly, Alessandrini.

C. Bassi, Dujardin , Dc Fiiippi, Meyer ed altri.

A. Nella larva. — II baco da seta sotto il rapporto della circolazione si

luiiforma agli altri insetti , osservandosi in esso come negli altri un vaso dorsale

detto vaso pulsanle , indicato per la prima volta da Malpighi, vaso che fa I'uf-

(icio del cuorc. Le sue pareti sono esilissime, come gia indicai nella parte

bozzoli,cd a raccoglicr I'ncqua provcnicnlc da ogiiuno (fcssi per lasciarla assorbire dal sale.

Chiusi Uiltavin anclic da soli dei bozzuli in un vaso, c difesi da ogni accesso d'aria, Ic crisalidi

muojono asfissiale sia per la mancanza d'ossigeno, sia per P almosfera d'acido earbonico da cui

vcngono circondate, c che i prodotto daU'alto slcsso della lore rcspirazione.



292 MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

anatoniica , e tli sostanza inuscolare, per cui sono conlratlili; nossuna valvola

si ossor\a iicl siio iiilcrno die valija a iiKKlificarc il corso <l('l sanu;ii('.

Per i!;raii tempo si rik'imc csscrc il sanijiu' inosso csclnsivami-iilc da que-

st' orjjano ccniralc, il (piale e eliiiiso lulla jiaite poslerioie, ed apcrto antcrior-

ineiile. Nella parte anteriore il caiiale teiiiiina allilato, e di 11 il sani^ue esce dal

eiiore, si spande framinezzo agli organi liitii per le laeiine ehe slanno Ira

ipielli, e bagiia eosi anelie le traehec; in lal modo pno venire ossigenalo dal-

I'aria elie cpiestc contengono. Qui si ha dunipie il sangue die 6 cercalo dall'aria,

la quale per 1' arboreseenza traeheale peneira ovunque nel eor|)o deU'aniniale.

K questa pereio una eircolazione opposta a quella degli aniniali superiori prov-

\eduti di polnutne o di branehie, ne' quali il sangue va in cerca dell' aria.

Circohcione iatermcmbrnnularc— II signer Blaneliard soslenne aH'inconlro

die il sangue peneira franiuiezzo alle pareli delle Iraeliee, li-a I'esterna nieni-

brana e la spiia, elie anelie il sangue degli iuselli va a eereare I'aria eonie

ncgli aniniali superiori, e clic le tradiec quindi sono veri polnioni , colla sola

dilTereiiza chc sono raniilleati.

II valente anatoniieo franeese si appoggia sui segueiili due prineipali argo-

nienli: 1." d'aver osservato dei globuli di sangue Ira le pareli delle trachee;

-1° die spingendo un liquido colorato sia nelle lacunc d' un insetlo , sia nel

suo euore, si injelta lutto quanto il sifilpma inteniwinhntmildre delle traehec.

•L'enunciazione di un fallo eosi importante desto in ogni naluralista il desi-

derio di accertarsene con osservazioni proprie, i cui risultanienti suscilarono

nil gran nuinero di oppositori alia nuova teoria. Agassiz e pochi altri sosten-

gono la spiegazione data da Blanchard; il niaggior nuniero parteggia ancora

per la eircolazione quale Cuvicr I'aveva gia stabilita.

Egli era ben naturale che io pure ccrcassi di ripetere le espericnze di Blan-

chard per potcr forniulare un giudizio sopra questo argomento; dopo niolte e

replicate osservazioni io slo pero ancora incerlo sul partilo da prendere.

Pralicate inolle injezioni in larve o gia uiorte, o lultora viventi, in pochissimi

casi mi fn dato di vedere la materia (bleu di Prussia macinalo all' olio, ed al-

lungalo con essenza di terebintina) framniezzo alle tonadie delle trachee. Lo stesso

accadde al cav. C. Bassi , il quale nelle ripelute sue espericnze podic volte pole

essere leslimonio dell' injezioiic delle Irachee. Perche il fenomeno avviene tanto

di rare? (1)

(1) Pare chc nel baco da seta il fenomeno si manifesti mcno chiaramcntc elic ncgli allri inselli.

II signer Blanchard volcndomi in Paiigi dar prova della sua teoria , iiijcUo in niia prcsenza Ic

Irachee il' un dytiscus, le (juali riuseirono coloratc.
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Dagli osservalori italiani si tcnlo un nu'zzo assai meiio violciilo (icirinjc-

zioni", alio scopo ili vederc sc il licjiiido sani^uigiio pi'iictra nolle Iraclu'c; si

alimciilarono cio6 i bachi da seta con sostanzc coloiate ( Ira le qiiali liusci so-

lamciilc riiidaco), e si eeieo di Irovarc quesla soslanza ncl siiii|^ue, e quindi

nelii- liaciiee se il saii^iic \i pciiclra.

L' illiisire Alessandrini fii lia i primi clie tenlasse a (|uesto scopo 1' aliinen-

lazione dci haclii con nialeric coloiate, e nel grandioso Miiseo zoologico da esso

crcalo ncUa pontiiicia Universila di Bologna ( il piii bel moniitnonio da liii

innalzato alia sua gloria inipcritura) stanno csposlc dcUc prcjuirazioiii die

mosliano il riuscito intcnto ('). Anclie il bozzolo avrcbbe scnlita 1' innucnza di

una tale pastura.

II cav. Hassi riusci del pari in quesla espciienza, anzi non solo vide eolorate

Ic Iracliec della larva, nia ancor quelle della crisalide e della farfalla. Tenlala da

me si fatta cspericnza, mi riusci di voder due volte tinle in bleu (2) lo Iraclice

della larva; niai quelle della crisalide e della farfalla.

Ad onta di questi risultati die sembraiio venuli ad aj)poggiare la novella Ico-

ria, io sono ancora esitante neirammclterla in riguardo al baco da seta pel sc-

gucnti argomenli.

(1) .Wl Calttloqo degli oggetti e preparali pii'i inleressauli del ijabiiielto W aiiuloiniii coiiipa-

rala di Buloyim iiiscrito nci Niiovi Anuali delle Scienze JValiirali di liohijna, Scric 111, Toino IV,

1831 , nclla Sozionc V, in cui si cnumcraiio le proparazioiii spctlanli aj^li apparccchi rcspiraliiiio <•

vocalc, a pag. I'M si Icggc: « A'. 39U-39ol. Itaco da sola. — Jiomliix movi Linn. Sorio ili prc-

paiali (li liaclicc, conscivali a sccco sopra adatlatc laslrini' ili M'tro di lal forma da pnlorlo (acil-

inontc sutlnporrc al inicroscopio, e nci quali si dimoslra il culoranifnlo di esse tiaclicc avvcnulo

(Kiscolando le larve con foglia di gelso coperta di soslanzc coloiate ridoUe in flnissima polverc,

come sarcblie endago, lacca rossa di Francia, nero d'avorio. 184.^.

" iN. M'.\{-Mhi. Id. Allra sciie di preparati soniiglianli ai prcccdcnti , e raccolli negli cspcri-

nicnli ripdiili nel giugno 1817.

>> iS. 4141). Id. Vaselliiio a luracciolo smei'igliato conlcnenic ducbozzoli lavorali da larvc paseiule

eiilla foglia sparsa di (ina polverc di lacca rossa di Francia. Abbcnclie prcvalga in cssi il color gial-

lognolo ordinario delle razzc comuni, in uno pero risalla abbastanza sul fondo giallo il color

i-osco coinnnieatogli dalla lacca. A qucsto proposito perd fa duopo avvcrlire chc la tinla pare

sia comunicala al lilo ncU'aUo ebe esce dalle apcrlnrc delle fdicrc e si consolida, esscndo la testa

(h1 il corpo deli" aiiimalc tutlo inquinalo dal |iiu lino pulviscolo della noniinata soslanza. Ed in

>cro ripclule indagiiii ni'liaiino senipre fallo vedere clic la soslanza die dcvc convcrtirsi in seta,

finclic rcsia cntro Ic (ilierc, od organi preparatori e condutloii , nianlienc I'ordinaria sua traspa-

rcnza e colore, molto pallido ncgli individui clic daranno il bozzolo bianco, di color giallo ncgli al-

Iri. •>

(2) Quando dico d'aver veduto tinle in bleu le Iraclice, intendo giA di csscrmi prcmunito coii-

tro r inganno ottico prodotlo dal colore ceiulco die naliiralmente hanno le traclicc delle larve.
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Argomenli che fanno dubilare ilello circolazione nella tracheale degli insetti.

— 1." lo non villi niai ijlohuli siuiguigni tra le pareli dolle Iracliee. I pretesi

globuli lion oiano clic ('ollule di prima formazione, clic si Irovano in niaggioro

o minor copia socondo la dislanza dcH'opoca dolla nuita.

2.° I tentativi falti pin- avcrnc la prova non sono seniprc coronati da buon

csito, il clic potiebbe dipcndcrc da vie anorinali scguitc dalla materia d'inje-

zionc nci casi di riuscila.

3." Talvolta lo spazio intcrmcmbranularc c penclrato, ma solo parzialmente.

4." Non saprci dare una soddisfacenle spicgazionc del modo con cui lerminano

Ic fracbce ncU'ipolesi del signer Blancliaid. Bisognorebbc che, mentre la mcni-

brana interna continuasse, cessasse I'csterna ondc lasciar apcrlo lo spazio in-

Jermembranularc all' ingresso od all'iiscita del sanguc, e cbiuso il canale vero

della trachea, afrinche il licpiido non penctri nel lumc stcsso del vaso aereo.

5." Moltc cause d'errore cd apparenze ponno trarre in inganno sulla colora-

zionc delle trachee.

6." Da ultimo, e clla cosa razionale che un fenomcno di tanta importanza,

qual (^ la circolazione, abbia ad aver luogo tra membrane che continuamente si

canibiano? Nella muta vedemmo che tutto il sistenia spirale delle trachee esce c

si rigenera; c quando ancora la nuova membrana non si (: costituita, elavec-

chia si stacca, puo aver luogo una tale circolazione? Queste domande, forse piu

che obbiezioni ,
potrebbcro proporsi come altrettanti quesili da risolversi con

nuove osservazioni; ma infrattanto ci permettono ancora di dubitare suU'argo-

mento della circolazione intermembranulare.

Del vmo pulsante. — II cuore del baco da seta, ossia il suo vaso pulsante,

pei rigonfiamenti che offre si puo risolverc come in altrettanti cuori che siic-

cessivamente contraendosi spingono il liquido contenuto nel senso della contra-

zione, e che pareggiano in numero i segmenti dotati di stigme.

Nel baco il sanguc si move dalla parte posteriore aH'anteriorc. Dapprima si

contrae il cuore posteriore che e piu ampio, e che sta sotto il cornetto cutanco

altrovc dcscritto. In seguito a questa contrazione il sangue passa nell' allarga-

mento successive, che alia sua volta si contrae, e cosi il liquido e sempre piii

spinto anteriormente finche poi si deversa dal tubo. II numero delle contrazioni

del canale pulsante varia assai; e se appena esse sono grandi e rapide, riesce

diflicile a distinguersi il loro numero, confondendosi i movimenti.

Numero delle pulsazioni.—Se le contrazioni si operano lentamentc, le pulsazioni

si ponno distinguere, e in questo caso io le trovai quasi sempre di 44, 45, 47

per ogni minulo primo. Oueste contrazioni pcr6, che si e gia detto cssere piu

palesi nel penultimo anello, sono irregolari nel loro ritmo, e talvolta sono
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sosppse per qualclic istanlc. 11 mimcro dclle baltute e in rclazionc collo stalo di

salute (Ifl baco; ncl gialliime diminuiscono; per lo contraiio , nello stadio di

inciibazionc delia botrite aumenlano fino a 53, 54 in un minulo primo. II qnal

aunienlo e strano, tanlo |)iu pcrclie osseivate in baclii innestati eoila botrite

apposilamente, e dopo la peidila di una ceria quantitii di sangue. K cio

forsc causalo dall'eccilazione prodotla dalia ferita? forse dallo slimolo morboso

inlrodolto?

Verso la maturaiiza Ic pulsazioni pajono discendcrc alio 40, o 41 al niinuto.

Se appena il baco si niuove, lullo il lilnio si pcrde. Sc apposilamente si fara

pcrdcre molto sangue ad un baco, si veggono flacidc Ic pareti del vaso pulsantc.

1 inovimenti del coi'po sono certaincnte da enumcraisi fra le cause piu attive

nel delcrniinaic la circolazione del sangue: sotto le coiitrazioni niuscolari che

accadono oia tra i piinii , ora tra gli ultinii ancUi , oia tra quelli di mezzo , il

sangue «i spinio qua e la, c bagna nel modo necessario lutli gli organi.

Allrove bo gia indicato la composizione anatomica del sangue: ora aggiun-

gero chc quello contcnuto nel vaso dorsalc mi parve meno ricco di globuli

,

ma pure ne contiene. Pareeclii osservatori sostcnnero esserne affatto privo,

e in cio consistcre le dilTerenze tra il sangue delle lacuna interviscerali e

quello eonlenulo ncl vaso dorsale. Questa dilTercnza di risultato puo dipen-

derc dalla difllcolta d'isolare I'un sangue dall'altro. Secondo le belle osserva-

zioni del professore De Filippi sulla circolazione del sangue nelle larve traspa-

rcnli degli ineeumoni, il sangue contcnuto nel canale pulsante sarebbe privo

aiTatto di globuli, e ne sarebbe ricco invecc, e di voluminosi, cjuello delle

lacune del corpo.

// sangue del baco da seta sano e Icggermente acido. —. Sopra queslo slalo

del sangue del baco si discusse molto a lungo. II signor Grassi, sostenendo il baco

sano alcalino, fondo sul passaggio di esso alio stalo d'acidila la sua teoria sul

calcino; egli per6 non indico il modo con cui si fecc o si deve fare I'esperienza.

Lo sperimento Icnlalo coUa carta di tornasole o di curcuma ic lo trovai im-

perfetlissimo, ond'iV cbe immaginai I'esperienza che sto per descriverc, serven-

donii del piccolo apparato di cui porgo il disegno nella figura 15 della Tavola I.

Disposi un lubo di vetro nel modo che e rappresentato dalla figura; nell'estre-

mita grossa feci pervenire una soluzione d'acqua di barite. INella curva prossinia

aH'eslreniila allilata feci arrivare alcune volte del bicarbonato di soda; altre

volte, e fu nieglio, del carbonalo d'ammoniaca. Cosi disposto il tubo, niediante

r aperlura afQIata procurai die discendesse sul sale predisposto del sangue del

baco ferito leggermentc con una punlura cutanea , dopo di che saldai subito al

cannello la capillare aperlura.
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Che dovcva accadere oporando in lal iiiodo? Oiialoia il sanguc fosse slalo

inononiameiile ai-ido, I'acido oii^aiiico do\ eva iiniisi coUa base del sale c lasciarc

in lil)cila I'acido carboniio ; il qnalc svoltosi sotio una Icggeia pressione, c tro-

vatosi a contallo coU'aeqiia di baiitc, doveva subilo rormaivi carbonato baritieo,

insolnbilo, pesanle. K cio infalli accaddc. Pin \ollc io vidi cojtrirsi il liqnido del-

i'eslreniita gmssa d'una crosla bianea pellucida, clio, scosso il lubcUo, si iVanse

e cadde al fondo. Analizzato, era carbonato barilico.

Inlinitanienle niaggioie e tale reazione se il baco volgc alio stalo caleinico.

11 sangne essiecalo si Irasfornia in una s])ecie di voruice. Messane una goccia

snl porla-oggelli, si ovapora e screpola dalla pciiiVria al ccntro, siniulando solto

al microscopio la prcscnza di crislalli che non csistono se il sangue d di indivi-

duo sano.

IJ. iYc//rt criuilide. — Appcna si appalcsa la crisalide, nolle prime ore di sua

vita, quando cioe la sua pclle c ancoia Irasparente cd esilissima, si puo scor-

gere il nioto del sangue. Allora oflVcsi in riguardo alia circolazione un fatto

assai inleressanle, gia nolato da Malpiglii {*), negalo da niolti e rccenVemenlc ri-

confcrmato dal professore Dc Filippi. Oucslo molo s' opera ora in un senso cd

ora neir altro ; il sangue, cioe, per alcune pulsazioni si porta dalla regione analc

alia ccfalica, e per allre dopo dal capo all'ano; in tal modo la circolazione della

crisalide offre una slrana difTerenza in confronio a quella del bruco.

G. Nell' insello perfet/o. — Neirinsetlo perfello e probabile che continui cio

che si osserva nella crisalide, la quale altro non e che 1' insetlo perfetto non com-

piuto. L'opacita della pelle e delle parti tutte cstcrne di csso rende difficile di

poler vedere alcuna corrente sia nel corpo sia nelle sue appendici. Oualche mo-

vimento si scorge negli spazii interancllari dopo aver denudale le parti delle

squanie che le coprono.

Le dilTerenze singolari che notansi tra la respirazione della larva e quella del

bombice negli altri stadii della sua vita, se non spiegano Ic analoghe dilferenze

della circolazione, possono renderle possibili, c fame sospettare la mutua di-

pendenza. II bombice si presta assai poco, pel suo volume e per la brevita

della sua vita, a simili operazioni, e di lui non si potra sopra tale argomento co-

noscere piii in la di quanto ce lo pcrniettono I'analogia ed il paragone.

(1) Cordis mollis iif plKtimiim a superiorihics ad imit perpelitatur ranis tamen. Malpighi,

op. cil.
, pag. 27.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 297

AllTlCOLO IV.

Delle funzioni di relazione.

Le vivi-sezioni nnn danno rlsultali attendibiti circa I'azione del sistemu ner-

f}Oso.— Al movinienlo cd al scnso presicde il sistcma ncrvoso giii dcscritto. Lo

sperimcntaie sul inodo di agiic del sistcma iiorvoso iiel baco da seta e eosa

assai ardua. La lecisione dei nervi , clie lanlo felicemenle si opera negli aiii-

iiiali siiperiori, e inediaiile la quale si esploia i'azione dei singoli rami ner-

vosi nelle varie parti deirorganisiuo , i^ im])ossil)ile nel bonibicc del gelso in

(|ualiin(|ue suo sladio. La ])ieeoiezza delle |)arli, la niollezza di Intto il sno

e(irj)o e le contrazioni clie lo invadono , ferito clic sia, lolgono ogni netlezza

di risidlato, ne lasciano speranza di arrivare per tal via ad una soddisfaeente

c coscienziosa conclusione.

L'eterizzazione premessa al laglio (h^lle parti, e clie mi valse |)er alcune

esperienze sulla fecondazione (vedasi avanti), non giova del pari nelio slndio

fisiologico del sistema nervoso, che, composto sempre di csilissinii liii, non

pcrmelte la sicura recisionc di tale o tal' altra sua parte anclie nicdianle

i pill delicati slrumcnti. Sopra altri inselli , o di niaggiori dimension! , o pin

Irasparcnti, si potrebbe tentare (jualche cosa di analogo con esito piii felice:

ma dovendo io (jui oceuparmi esclusivamcntc del baco, mi liniitero a pre-

scntarc i risultamenli oltenuti su quest' animalc circa I' azione del sistema

nervoso.

A. Aclla kirva.— I moti volontarii, molteplici nella loro qualita, giacchti il baco

s'allunga, s'accorcia, si ravvolge, ec, sono assai limitati nella loro inlensitii, ri-

Miarcandosi , fra le allre cose, cbe esso nuita assai di rado la sua sede. Molli baclii

in tutla la loro vita non percorrono uno spazio maggiorc di un metro; e privati

del nutrimcnto, non si muovono per cio, ma muojono d' inedia. La pratica edu-

cazione del baco 6 in gran parte dovuta alia possibilita di educarlo senza pcna

merce la sua immobilila
,

pel qual costume i Cbinesi lo ehiamano un cssere di-

vino. Dilleriscono (juindi da quasi tultc le altre larve in cio die quesle facii-

nienlc si sbandano: citero a preferenza le larve della Saturnia eyn(/iia, die

allaniate muovono in cerca del cibo
,
grave inconvenientc per 1' artificiale loro

educazione.

Acijaiido a questo o a quel nervo I'accesso dell'aria e come se il nicdesinw

si recidcsse. — Nell' articolo suWa. Respirazione gia si fece conoscere I'azione

grande die questa funzione e I'aria hanno sopra il sistema ncrvoso, azione cbe,

Vol. VI. 38
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(litre air csseiT forle e pioiila, (• anche assai locale. Col ncgare I'accesso

tleiraria a (|iiosta o ijiu'lla jiarlc si potra duiuiiu' ollent'ir lo sicsso efTcllo conic

se si troncassc ijuesto o (iiicl ncrvo die la pcrconv. IjC i'unzioiii del sislema

nervoso si Icdono quasi islanlancamcnte, e la parle deU'organisnio a ciii si

distribuisce il ramo nervoso, liscnle siibito della maiuata iniiervazione, e

mostrasi priva di sense e di nioto.

Oiieste espeiieiize lalte sulle larvc c sulia crisalide iion mi fu possibile isli-

Uiirle suir insello perfello.

II piolessoie I)e Filippi , suU'esenipio di Malpighi, di Fonlana e d'altri,

linnovi) le osservazioni ehe formano raigoniento del presenle capilolo, cd airivo

a coroUarii assai imporlanti. Ripelule da mc Ic sue espeiienze, oUenni i mede-

sinii risullati.

11 sislema nervoso del baeo da sela, altiove descrilto, e diipliee: una prima

porzionc inediana , che sta coUoeala solamente sollo il lubo inlestinalc c che

coiTisponde all'asse cerebio-spinalc dell'animale supeiiore; cd una scconda, che

costiluisce il sislema dei neivi splancnici, eomposta di ganglii e di fdamenli,

((uali pari quali inipari, piii csili, che si porlano di prefercnza ai visceri. 11

primo sistema serve al scnso cd al nioto; il sccondo, alia vila vegelaliva degli

organi cd allc loro funzioni.

// baco composfo di zoonifi. — II sistema nervoso della vita animale essendo

in molla relazionc colic parti eslerne, ed oecupando tutla la lunghezza del bru-

co, ci lascia scoprire, mediante il metodo sopra indicalo di intereetlare I'accesso

deir aria a questa piultosto che a quella parte, come la sua azione sia topica,

e come ogni anello, per cosi dire, viva da se sollo il rapporlo di qucslo sislema.

Se si polessc fare aslrazione del ganglio sopraesofagco o cercbrale che funge

mansion! speciali concentrate ncl capo, si potrebbc dire essere il baco composlo

veramente di tanli zooniti, ossia di lanti anelli che hanno una vita propria

afFallo simile in tutti, e lulli fornili dei sislemi necessarii per vivere indipendcnfi.

\enendo poslo in azione il sislema traeheale per otteuerc siffalti risullanienli,

quesli indicano randamcnto stesso dclle trachee.

Si c gia detlo come chiudendo tulle le sligme mediante una materia grassa,

si otlenga la morte dcH'animale, precedula da paralisi; il corpo non e capacc

di soslencrsi , nessun moto si puo svegliare anche mediante punture. Cio prova

che il sislema nervoso presiede ai moti ed al senso del baco , dacche , impe-

dilane 1' inner\ azione , ne conseguita la paralisi generale.

Sc si chiudono Ic sligme antcriori, diventano paralilici sollanto gli anelli an-

leriori, quelli cioe a cui si estendono i ganglii corrispondenli; c vieeversa.

Talvolta pero rultimo anello nel quale furono chiusc le sligme, c che confina
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con qiiollo lo ciii slii;iiic liinascio illcsc, iiioslrnsi iincora dolato di moto c ili

senso. Si vcde diiiKjiie flic sc (jualclic piccolo raiiio IrMclicale si porta all' ul-

timo ganglio coiiispondente ad una stigma cliiusa, basta per conservarlo in

azione e dargli forza a niantoncre il moto c il sense ncllc parti alio (jiiali si di-

raina '*).

Uisulta dall'csposto clic poca aria basta ai ganglii onde continuino la loro

innervazionc, come si prova andic mcglio chiiidcndo tulte le stigmc da un lato,

ncl qiial caso il baco non cade paralilico pcrclic il ganglio nervoso e provve-

duto d'aria dalle tracliee del lalo opposlo, Ic qiiali vengono a diirondersi su di

esso, e ad anastomizzarsi in im modo allatlo speciale.

II ramo tracheale chc passa in ogni anello sotto al ganglio corrispondentc

V bensi cliiuso nella liiiea mediana dal nodn o manicollo chc vi si trova, ma

da esso partono i ramoscelli clie si portano sul ganglio stcsso, sul quale si co-

stituisce la conuuiicazione dei due lati del corpo.

// sistema gnngliare presiede anc/ie ni mo/i del cnnale pulsanle. — 11 vaso

dorsalc riceve nervi dal sistema di cui si ragiona, e la paralisi indotta nel modo

indieato lo colpisce insiememcnte ai muscoli sottocutanei. Se si chiudono le

ultimc due Irachec, 1' ultima camera del canal pulsante non batte piu, e le con-

trazioiii conlinuano nella sola parte anteriorc.

// tiibo iiilrsfiiKtIe non obbrdisce airiiinervaziaiip delta catena f/angtiare. —
II tiibo iiitcslinalc invcee si sottrac all'azione della catena dci ganglii, e si con-

Irae anche quando i muscoli volontarii sono resi paralitici. Spccialmente I'eso-

fago c la porzione inlestinalc clie gli succede , niostransi atlivi come quelli che

niaggiormente sono dotati di nervi splancnici. Paralizzalo un baco mentre i

muscoli peiifeiici non riscntono piu gli stimoli eslcrni, il canale alimentare si

contrae ancora e si convelle.

Un nervn sppriale serve alle stigme. — Nervi respiratorii. — I fdamenii

chc partono dai cordoni nervosi median! poco prima dei ganglii servono certa-

mente alia vita delle stigme. Essi vi si portano direttamente ; non si diramano

per via , e si dilTondono solamentc nelle ptu-ti che trovansi in dirctta comu-

nicazioiie colic stigme: sono vcri nervi respiratorii. Cio si deduce unicamentc

dalla strultura anatomica, non avendo potuto istituire alcuna csperienza in pro-

posito (2).

(t) I)a cii"t dcriva che sc si olturano d'ambo i lali le lie sligmc mediane del corpo, solo rancllo

di mezzo eade perfellaineiitc paialitioo.

(i) .Negli iiiselli in eui sono ai)pareiiti i nioli respiialorii. si puo eon cspeiionze diinosliaie eomi-

ogni ganglio presieda ad essi nel proprio anello, ed avere una prova deH'individiialita di vila

rf'ogni anello, non elie dell' influenza rcelproca delle due funzioni delle trachee e de' nervi. Ecco i
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Dmaiite rassopiinoiito i inoli del baco da sela soiio aiicora minovi; moslransi

in gran parlc aiilomalici o iiidolli ilajjli agonli cslcini. Oucslo lallo (• abba-

stan/.a snii'gato dalla sospcsa cd alli'iala rcspirazioiu". Akniiic \ ollc la dulle con-

Irazioni violtMile, dolle quali per allro noii si conoscono Ic cause no prossimc

111' riinolc. Cio si vcrilica <li profcion/.a in alcuiic nialattii- , le quali si dovreb-

bcro lifoviro ad un'allciala iiincrvazione.

Del liilln ncl caiii), c (/('(/// allri seiisi net hiiro. — Dal ganglio sopraesofageo

paitoiio i nrni clic \ anno allc appendici di cui e forailo il capo, ncl quale essi

scnibrano |)iiillosU) scivire al tatlo clie c delicalissirno nei palpi, nclla filicra c

ncUe labbia. Delia ipialc squisitczza di tatto si Iia ])rova ncl niomcnlo in cui il

baco comincia a Icsscre la sua prigionc, per la somma dclicalezza con cui ma-

ncggia I'csilissimo fdo cbe gli escc dalla fdicra.

K prol)aI)ilc clu' in (|ni'llc appendici lisicdaiio congiunii lulti gli allii scnsi.

tranne (|ik'11o dclla visla. I^a piccolczza dci rami ncrvosi , la loro brevila o vi-

cinanza inipediscono di dislinguerc sc ognuno di qucsli scnsi abbia una scde

dislinta; ne i rapporti chc si risconlrano tra il baco e Ic altre larvc sono sulTi-

cicnle argomcnto ad cmctlcrc una probabilc opinionc in proposito.

risullali dflli" voulidiic pspoi-icnzc falte dal definilo W. F. Barlow sui movimcnii rcspiraldi'ii dcgli

insclli nc'llc libcllulc [Dragon /7j):

1.° I moti rcspiralorii dellc libelliilc (c piobabilmcnlc degll altri iascUi) sono naluraliiiciite sog-

gclli a considcrcvoli c ficqiicali >ai'iaziniu di forza c di frcquenza, cssciulo iiiollc cause di esse

aurora ignolc.

2." La irspirazioiic c senipro aceclerala dal molo, dalle cmozioiii, dalPalla Icnipfraluia, dal gal-

vaiiismo e <lairii'rilazioiie nieccaiiica; i ti'C idtiiiii ageiiti raecelcrano laiilo neirinsello iiilallo clic

deea|)ilalo.

H." I moti respiraloiii di ogni scgmenlo del troneo sono, lino ad un ecilo punio, indipendcnii dal

rcslo; essi possoiio prodiirsi in separali segmcnli, purclie i gaiiglii di quesli c i loio i-aiiii neivosi

siano interi e non paralizzati da influenza alcuna, come di eloioformc o di cterc.

'i." 11 taglio del capo, couiprcsi i ganglii sopra e sodocsofagci, non arresla, come iiei ver'Icbrali,

i uioli respiratoiii , nia diuiinnisce la loro I'orza e frequi'iiza e li priva di ogni iniluciiza delle vo-

lonla c delle meiilali emozioiii.

o.° La scossa prodolta dal subilanco scluacciamcnio dclla Icsia c dclla paric Ici'Uiiiiiilc dcll'ad-

dome generalmente arresta per qualehe tempo ogni molo respiraloiio, chc poi linnovasi, scblicnc

dimijiuito, per lutlo il rimancnle dclla vila deiriuscllo.

li." Tulte Ic osscivazioni tcndono a provarc la suDicicuza propria dci divcrsi ganglii ai nio\i-

mculi del loro scguiciilo parfirtilare c dclla loro csscnzialc iiidipcndciiza sollo qucslo lajipoiU)

;

ncllo stcsso Icnipo i moli coordiiiali provano la nuilua loro rclazioiic.

Vcdi Ulinciviilioiis OH the /{cxijimlnii/ Moicmciils of Iiiscvl.i. By the lale \V. 1". l!ailo« . I'. R. (;. S.

Arranged and communicated by James I'agcl V. U. S. Pliilosopliicul TraiiSiH-lioiis of the lloytil

Society of London, 1833, pag. 139.
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11 sonso dclla vista iiclla larva dcvf risii'dcrc iicgli occclli, 0(1 occlii sciii-

nlici , i-ollocali iicl cajio del l)aco da seta , cd altrove dcscrilli.

U baco si conimove alia liicc; ma tolla lute vi c caloie; i- potrcbbc esscre la

sensazioiic caloiica la causa di (|iiclla couuuozioiic tiu' si allrihuiscc alia luce.

Malpii^lii didjila ancora dell' esislciiza di (juesli occhi del baco: in anleriori

par/c, ad latcra (amen, ylobuli quidnin, immo.ro sex, diaphnni proluberanl,

QLi ocuLi CENSENTUR. Pcf aiialoi;ia pero con allre larvc , la quistionc polrebbe

(!ssere sciolta posilivanicnle. La capacilii visiva in lali oigani deve esscre tut-

lavia minima e quasi a conlatlo degli oi^gelli , ne pare die il baco se ne serva

a tal uopo.

Un senso del gusto fu amniesso nel bruco, c ch'csso csista 6 ccrlanienle pos-

sibile; I'argomenlo pero addolto in prova e di poco valorc (die Tesislcnza del

ncrvo gustalorio iiou iu mai diiuostrala), come (judlo die lo ammellerebbe

in appoggio aH'abborrimenlo del baco per allre foglie die non siano del gelso;

quasi ehe un senso non potcssc giovare aU'altro, c quasi che anchc 1' uomo

non si astenesse da molle soslanze poco adalle al suo nutrimcnto, senza averlc

iiiai provale.

B. Nellu crisiilidc. — L'azionc del sisteina nervoso nella crisalide e difficile

a sperimenlarsi. I ganglii nervosi sussistouo sobbeiie diminuili di numero ed

a\ viciuali. La vita di relazione e (|uasi nulla. Copeito dal suo grosso e opaco

iiiviluppo, I'insctto durante (|ucsto stadio non e in comunicazionc col mondo

estcrno: esso non ode, non vcde, non gusta, non odora, c non nc scnte

il bisogno , cliiuso , com' e , e quasi sepollo nel suo bozzolo. La sensibilila

e assai \ i\ a , come lo dimostrano le contrazioni dclla parte posteiiore del

corpo quando venga toccata ; Ic quali contrazioni palesano altresi la i'acolla

lutlora alliva dei movimenti. E ben vero che quesli nioti liscoiilransi sollanlo

iiegli ullimi anoUi; ma cio puo dipcndcre dalla circostanza che essendo mobile

la parte posteiiore della solida buccia , in essa solamentc puo rendersi mani-

fcsla la sensibilila.

C. Nell'iniifitto perfcllo. — Nella farfalla i sensi sono assai piii sviluppali.

II sistcma nervoso eccitalo da una copia niaggiore d'aria e piii valido nella

sua aziouc.

Molo. — I movimenti si fanno con una celcrita ammirabile e quasi conlinua

durante ipiasi lulta la breve vita della farfalla. AUc zanipe ed alle ali vanno

iilamciiti speciali che presicdono ai movimenti, tra i quali si notano il passo

ed il volo.

Vista. — La vista possicdc organi assai piii sviluppati di quelli della larva.

Fu gill descrilla la slrullura complicala dcU'occhio del bonibice, il quale non
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(lilTerisce cssenzialmcntc da qucUo di liiiti gli altri insotli alio slalo di pcrfczio-

lU". La lorma dcsili ocelli o la diiczioiic divi'ic;onle dci loio assi ollici perniol-

lono loro di abbiacciarc tin ijran taiiipo, c siipplistono alia inancaiiza di nio-

hilita di tutto Tapparalo.

Gitsfo. — L' ovgano del gusto, la ciii sod« non e anoora ccria anchc nogli

insotli elu> ninniiiaiio , riliMii^o non csislciv ncllc farfallo del bonibicc clic non

pirndc niai cibo, no mi in dato rinvcnirc alfun organo parlicolare cui si potcsse

supponc un tale ufficio.

Udilo ed odoroto. — Sono d'opinionc cbo I'ndito o l' odorafo lisiedano in-

sionipnicnto ncllo antonno. Che il bombiec del i<;elso sia provvcdnto di odorato,

e ceito. So si coUoca in una scalolelta nna fenuiiina la qnale non lacciamoxi-

inento alenno, oppiiv anelie sia appena appena morla, ed indi si cbiudc la sea-

tola, si vedono i inaschi elie le slanno vieini i^iraie ansiosaniente inlorno ad

essa ccreando di penctrarvi. Sulla sedc deli'oH'atto negli inselli dissentirono

assai gli onlonioloi^i , lo die sara ehiaro dopo die avro esposto cio die i mae-

stri della scienza ne pensarono in proposito (').

Kirby e Spenee {-) amnieltono il rlrinarhim sede dcH'olfallo. — Obiezione

:

Ouesto e un organo limitalo a poclii generi , e il senso si osscrva sviluppatissimo

in niolti die sono privi di questa parte.

Robineau-Desvoidy e Rosenthal (^) lo pongono per le mosche in una pel-

licola eolloeata fra le antenne. — La mcdcsima obiezione.

Comparelli ('') pone 1' odorato in parti diverse secondo le famiglie: per i la-

niellieorni , nellc antenne ; nella proboscide
,
pei lepidolteri ; nellc cellule fron-

tal!, per gli ortolteri. — La medesima obiezione.

Treviranus (•'') ritiene quale sedc dell'olfatto la vcscica aspiranic che ^ in

rclazione coUo stoniaco ed anche coU'esofago. — Obiezione: Non si hanno prove

positive per ammettere talc opinione. Molti inselti poi, tra cui il nostro bom-

bice, hanno impcrvia la bocca, quindi 1' aria non ha coniunicazione al di

luori.

(1) Offrcndo qui uii siinin di'lla leUoiaUirii su qucslo argdiiionlo, avroi doviilo faro alliotlanto

per gli allri argoinoiiti discussi, anatomici c (isinlogici; ma oltieclii' il lavopo sarcbbe liuscilo

lioppo volumiiioso, mi sarcbbe niancalo il tempo iiecessario a enmpirlo iiel limilr picscritto dal

prograiiima di eoiicorso.

(i) Introduction to Entomology. Turn. IV, pag. 263; Tom. Ill, pag. i^'i.

(3) lU'iPs, Archiv. fiir die I'lujsioloyie. Tom. X, pag. 427.

(4) Sclielver Fr. Jos., Versuclt einer !\'alurgeschichle der Sinnesu-erkzcitgc Oei den Inxecten.

(j(ittingcii, 1798, pag. 43.

Oi) Nel Traile d'Analuniiv coniparrc
,

|)ai' Cams, pag. 216 (Edizione di Bruxellcs).



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 503

Reimams , Lelimaiin ('), Diiiiu'iil (-), Giorgio Ciivior (:'), Hasler (^), Biir-

mcistcr (^), Strauss (*') opinano die I'olfatto risieda airapcrlura dcllc stignir

alia supoifieie del sislcnia Iraclieale, appoggiandosi spccialniente sul fallo

flic anclic ncgli aiiiiiiali supcriori il senso dell' olfallo e in intima relazione

col sislcnia rcspiratorio. — Ohiczione: Esislono Iroppc diffcrcnzc Ira i vcrlcljiati

(• gii insctli j)cr ilar valorc ad un aigonienio d'aiialogia. Oucslo pcidcreblic aneoi-

pill di forza jier cio clie s'osserva nei croslacci. Nessuna espeiicnza poi c ncs-

suna osscrvazionc posiliva \ieno in appoggio d'nna talc ipotcsi.

Lyonct, Bonsdoiir (') , Marcel dc Scircs (^), Knocli {'>) soslengono die

I'olfatto stia nc' palpi; cpiesl' ultimo auloic poi lo liniita ai palpi niasccllaii.

E questa ropinione clie s'avvicina niaggioinicnte alia vera; giacclie nientrc io

ritcngo die le anlennc siano la vera sedc dcH'olfatto, non so cscludcrc die i

palpi possano con esse dividere rufllcio di qucsto senso, come parte assai \icina

e prcsso a poco dell' eguale struttura.

Riiscl, Blanwillc (10), Robineau-Desvoidy ('•), Duges(l2), Carus (13) am-

nieltono die le antennc siano il vero organo dell' olfatto ; il die si riticne pro-

liabilc aiidie da Latreille C*), Olivier ('>>), Bonnet C''), del pari die da Lc-

lebvre (!') e da Picrrct ('8).

La struttura dcllc antennc, la loro posizione, c I'analogia militano in favorc

dcH'opiiiioiie che desse servano precisamcntc a questo senso; e in vcvo: 1." La

loro struttura c adatlatissima a trattcnere I'aria, c con cssa Ic cmanazioni odo-

rose di cui e pregna.

(1) Lchraami, De soisibus externis animalium exsanguium, clc. GoU., 1/98. in 'i

*

(2) Dumoril, Consideration.': {lendrales sur Icf inseclcs, pag. 2o.

(3) Cuvioi', I.ecnns d'.Uwtnmie cnmpiirt'e . Tom. Ill, pag. "23 (Etlizionc lU'l 1845).

(4) Baslci', De nsii anlenudruin
,
pag. 27.

(5) Biiriiicisler II., ]lundhuch der Kiitnmologie. Ik'ilin, I8:i2. Tom. 1, § 196, 277.

(6) Slniuss, Considerations generates siir i'tinatoniie roMimree , elc. I'aris, 1828. pag. 426.

(7) BonsilorIT G., De falirica et tisu palporicm in insectis. Aboac, 1790.

(8) Maii'cl dc Sorrcs, De I'udorat el des organes qui paroissent en etre le siege. .\un:\\e- dii

Museum, Tom. .WII, pag. 420.

(9) .Ni'l Lcliniaiin , opera cilala.

(10) Dlainvillc, Vrinripes d'Analomie comparee.

(11) Uobiiicau-Dfsvoidy, Jleclierches snr Vorganisation vertebrate des Inseeles el des Cru-^laces.

(12) Diigrs, Traite de I'lijisiuloyie comparee.

(13) Caru.'i, opcia eilata
, pag. 217.

(14) I.atroillc, Hi.it. nat. des Crustace's et des In.iectes. Tom. II. pag. .'i.

(lo) Olivier, Encycl. metliod. Art. Antennes et Antennules.

(16) lloiiiict, OLinres completes, Tom. VI!, pag. 124.

(17) Lefebvic, Annates de la Societc Entomologique , 1838. Tom. VII. pag. 39o.

(18) Picrrcl, Ann. de la Soc. Ent., 1844. Tom. X; Bulletin, p. i.
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i." Collocate in avanii, o mobilissinio, esse precedono, per cosi dire, rinsello,

e lavvisano di cii) che deve fuggire, c di cio cui dcve movere incontro. La

loro nioliilita fa si elie esse poniio rivolgersi dal lalo donde spira I'aura pro-

I'limata, la quale diiige laiiiniale lie" siioi iiiovinieiili.

3." Gli araciiidi soli fra lutti gli arlicolati mancano di antenne , e si sa quanlo

i'olfalto sia debole in essi.

Le esperienze e le osscnazioni falle da me e da allri conducono ad ammel-

leie le antenne come sede dell' olfatto. Penis (l) cila molte osservazioni fatte

sul Cynips auratus Foiiic. , sul Dinetus pichis Fab. , suUa Leiicopsis dorsi-

(jcra e su molti altii insetti di tiitti gli ordiiii. ed ebbe scmpre perrisnltato che

I'organo dellodoiato lisiedc di preferenza nelle antenne.

Mi sia pennesso aggiungcre il seguente fallo, da mc osscrvato, a conferma

dcll'esposto. Sopra un terrazzo che fiancheggia una dellc corti del civico nostro

Museo stava da aniii un nido di formiebe d'una specie interessante e forse nuova.

I suoi abitanti usccndo dal loro nido crano soliti lenere una sola via onde

recai-si ad alcuni vasi di rose invase dagli afidi, ai quali chiedevano il loro

nutrimento. II percorso cammino conipivasi per qualchc tratto su di un inuro,

sul quale piii volte ripetei la seguente esperienza. Con un dito era anteceden-

teniente pulito . ora niadido del natural sudore , ora tinto di qualclie sostanza

odorosa, slrisciava sul muro leggermenle altraverso alia via tenuta dalle formi-

ebe. Esaminata colla lente la parte di muro ove I'apice del mio dito aveva

striscialo, non si osservava particella alcuna scnsibile ivi abbandonata. Eppure

la prima formica che vi arriva, eccola sostare: eccola colle antenne palpeggiare

minutamenle tutti i bordi dcUa striscia, andar lungo di essa e non aver corag-

gio di oltrepassarla. Dopo la prima ne arriva una seconda. poi una terza. poi

venti
,

poi trenta , e tutte deviano un poco quali a destra e quali a sinistra

.

e bordeggiano quell' insensibile striscia , scmpre fiutandola colic antenne , non

mai abbastanza coraggiose di passarvi sopra. Alia fine, dopo nuova litubanza

e nuovi sospetti una s'arrischia a porvi su le zampe, per retrocedere: e solo a

poco a poco. quasi facendosi coraggio a \ icenda, eccole assienic supcrar I'ostaeolo

ed oltrepassarlo. Da quale imprcssionepotcvano mai essere colpite quelle bestiuole

se non dell" odore lasciato su quella striscia dal mio dito; dispcrso il quale,

esse non tcmevano piCi di airronlarla? La loro peritanza e il niodo con cui mo-

vex ano Ic antenne , moslravano come qucsle servissero loro a spiare quando

lodore erasi dissipate.

(1) Perns, Mentoire sur le sieye de I oUorat lUiii-s ksarticules.Xan. dcs Sc. >'al., 1850. Tom. .\IV,

|i.ig. IW.
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Ci6 che io osscrvai ncl niascliio del bombicc del gclso desideroso di onliaic

ncUii sciilolflla o\L' era cliiiisa una fcinniina . r iin'allia |no\ a in favoic dcl-

I'opiiiioiic onuntiala. Ilotisc Ic antciiiic a quel niastliio, lo inisi un po' discoslo

(lalla siatolelta: vidi allora che incerto Ic s'avvicinava, e che talvolla non

s'accorgova di essa; lo stcsso efiello ottcnni invcrniciando le antcnno.

AUTICOLO V.

Delia secrezione della seta.

11 bombice del gelso 6 I'inscUo che in piopoizione al suo volume produce

la maggior copia c la piii bella quaiita di sela , cio che sta certamcnle in ra-

gione della natuia del suo alimenlo. La foiilia del gelso conlicne
,

piii di qua-

liMK|ue allra loglia, gli elcmenli piii acconei ad essere con poca modificazione

traiiuitati in seta.

La copia della seta e proporzionule alia foijlia manrjiata dal baco. — Quc-

sto lo si deduce dalle osservazioni e dalle espeiienze di lutli i eultoii del serico

inselto; Dandolo ed altii slabilirono I'enunciala projjorzione ; quindi recoiiomia

della foglia 6 un' economia male inlesa. Si cerco di trovare il punto in cui avcre

la massima copia di seta col minimo consumo di foglia. Io ripetei alcune di

silTatte espeiienze; ecco gli oltenuli risnltali, i quali vengono a confermare la

proporzione stessa.

Privato un baco del suo nulrimento

dopo il l.'giomo dalla 4.^ inula, inuore.

2.° » )' muore.

3." » » produce qualche bava e muorc.

4.° » n tesse un piccolissimo bozzolo, ma muore prima

di farsi crisalide.

o.° » » fa un bozzolo discrelo.

C." » " il bozzolo e piii licco: la sela pesa gr. 2,20

7.° » " il bozzolo ricco . . . peso della seta » 4,50

" del baco " 4,01

9.° " " il bozzolo assai ricco: " della sela " 4,oO

» del baco » 3,20

Dalle quali cifre si ricava come la massima copia di seta si oltcnga nei giorni

in cui I'appetito serve meglio al baco, e nei ([uali divora maggior (juanlila di fo-

glia. Si rileva allresi come nell' ultimo giorno rimanendo egualc il peso della

sela (gr. 4,50), sia diminuito quello del coipo del baco, per avere vuolato

Vol. VL 39
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riiileslino di tulle le soslanzc escremcniizie, cd essersi cosi picparalo alia lila-

lura do! hozzolo.

Oufsti dati possoiio atquistaio iin valine pialico in una uudauguvala ciico-

slauza dt'llallcvaniento di-'bachi, inlcndo diiT doila niancanza dclla foglia.

Quando un tal caso s'abbia ad avvciare, c die non v' abhia sostituto di sorla

da darsi in cibo ai baelii per (pialrhe tempo, piultosto chc gettaili, cpialora

eio aeeada dopo il seeondo o terzo gioruo dalla (juarla niula , si copiano i baclii

di lanii sccelii, si renda oscura tulla la bigaltaja, c da quel bachi otlerrassi

ancora qualche prodotlo di sela. Queslo tenlalivo, proposlo gia nel 1789 (l),

venne ripioposto , dopo averlo sperimenlalo , anclie dall' egregio Bcrti-Pichat

a carle Gi del sao prezioso Manualetto.

// filo di sela non c prepamto nerjli organi del seritterio. — La materia sc-

ricca di mano in mano die progicdiscc negli organi del seritterio si peifezionu

maijsjjioi-nienle e si eondensa a fine di lidursi al nccessario slalo d'iudmimenlo

neiralto ehe esee dalla fdiera. Oueslo rapido indurimeuto pane diflieil cosa a

conipiendeisi da taluni, i quali sostennero die il filo e gia eonipreso e formalo

iici riccttaeoli della seta , c die di la si svolgc gia cousistente come da un go-

inilolo. Ma la cosa non e punto cosi; esaniinala la seta neile sue vescidie, e

una massa omogenea chc si lascia stirare e slendere come si vuolc, e die non

presenla filo di soita. Lc vesciche del seritterio sono assai igroscopicbe ; nel-

1 anatomizzare un baco si osserva che altraverso alle loro membrane I'acqua

penctra per cndosmosi , dopo essersi rigonfiate si spaccano, c la seta iie esce

tiasparente come caramclla, adagiandosi sul fondo del vase in cui si fa 1' osser-

vazione.

Se il filo fosse poi disposto a gomilolo , come mai queslo potrebbe svolgersi

colla forma lubulare e allungata che hanno i suoi riceltacoli? Se tali vescidie

fossero circolari, lo svolgersi del filo potrebbe conccpirsi piu facilmcnle; nel

modo anzidcllo , no cerlamenle. Ond' e die io ritengo che la seta s' induiisca

aH'istante che esce in contatlo dell'aria; chc 1' avanzo di umidita che presenla

e restcrno involucro del filo gli pcrmetlono di aderire ove il baco lo altacca;

ed esser probabile che nell' indurimenlo concorra assai quel liquido versalo alia

base della filiera nell' inlerno suo lubo da quelle due ghiandoleltc chc giii

descrissi a suo hiogo, e denominate appemlici (jliiumJolari del scritlerio.

Delle propriela fisico-chimidic della sela vcdasi quanto si e detlo nell'appo-

sito arlicolo a pag. 160.

(\) Vcdi Opti-fcoli xccUi stitlc scien:e e 611II1: iiili. .Mihino, 1780. Vol. Ml, pag. I',
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Parlantlo del hozzolo ho iiolalo die la sola canihia natiiia ad ogni strain di

cui si conipongono le sue paicli. Oiiesto cambianiciito e prodoUo da una ino-

dificazionp dcH'uniorc secreto nei varii sladii dclla vita dell' insctlo; a modifi-

care il prodotto hanno inllucnza anclie le parcti del serbatojo.

ARTICOLO VI.

Delia fecondnzione.

Arrjomenti trattafi in quest' artieolo. — In queslo arlicolo, omellcndo di tral-

laiT di tutto quanlo puo dipcndere dalla volontii o dall'istinto dcll'aniniale, di

cui si i; gia tenuto discorso, si parloia del nieccanisnio d<'lla copula, della via

che tiene il seme per ])ortarsi a conlatlo col prodoUo deU'ovario, del luogo ovc

aceade la fecondaziouc, e di quaulo di piu importante accompagna quest' alio,

riservando pel capo seguente le piii salienti mulazioni clic solTrono i due cle-

menli, I'uovo c lo sperma, prima e dopo la fecondazione.

Ln fecondazione e interna. — La fecondazione nel bombicc del gelso si

opera, come in tutli gli altri lepidotlori, neli'inlerno del corpo fcmmineo. II nia-

scliio, durante la copula, injelta il proprio elemento maschile neU'apparato ge-

nilale della femmina, c vi feconda in tal niodo le uova. Che il maschio abbau-

doui coUa copula un nuovo elemento nel seno della femmina, lo pro\a, ollre

I'esame microscopico, I'aumenlo di peso di questa dopo I'unione. 11 Dandolo

per un cerlo numero di farfalle avanti la copula trovo un peso di 2990 grani,

che sail a (|ue11o di 3200 per le stesse appena dopo raecoppianiento; ogni far-

falla avrebbe ricevulo dal maschio un aunicnio di 2,10 grani (M.

Ouando il maschio cerca d'accoppiarsi colla femmina, tenia di mettere a

contalto restrcmita posteriore del suo addome con quelle della compagna, affin-

clie si metlano in corrispondenza le aperture per le quali il licpiido fecondaule

dcve passare da un corpo neli'allro.

(1) 11 baco (lal pieno accrcscimenlo va semprc diminuendo di peso fino alia niorte, ecccuuatonr

il piccdlo auniciitn indic.ilo piu Sdpia per Ic Icmrainc dojio raecoppianiento. Lc cifre segucnti , clie

logliamo dal Manuale del Ciceoni, piovano queslo falto.

Baco a picno accrcscimenlo Cr. 4,SO

Crisalidc » 2,2o

I'ail'alla » 1,69

Farl'allino » 0,95

I'aifalla elic depose le uova >: 0,56

Farfalla morla, dopo aver depostc le iio> a e quasi essiccata. » 0,2S
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Ad nssiciirarc runionc, il inascliio C- provvt'iliito nciriilliino suo anello di due

iincini, i (jiiali s'attaci'aiio a corrispoiulcnli inijirossioni di'lla piastra copiilatrico

della fcminiiia; e pi-r lal niodo I'lin voy\w rcsia uncinalo all' altro. La posi-

zioiio dcllo |taiti goiiilali allora c; talc flic il pone clio sporgc dal mascliio si

Irova in i'(inis|)ondiMiza doll' inibuto formalo dalla lamina cnpulalrice, al cui

ioiido s' aprc, nicdianto il sno oondollo, la boisa liooa di scnic. In qiioH'inibnlo

adunquo il inasoliio iiiliodnco il pone, o vi injolla il suo seme. La boisa, da

piccola die era avanti la copula, la si vcde ingrossata in fine di qucsl'atto,

ed a paroti s|)loiidonti c Icsc. Per tal modo riescc dimoslialo I'ulllicio di una

dollo aporturo oslonio doH'ajiparalo fomminco, quoUo cioo di ricevcrc il nioiu-

bro niasoliilc clio cosi depone in sono alia reinniinu il seme di cui e porlalore; il

qual seme non dove passar piu per qucU'aportura d'inlroduzione, giaccb6 esso

csce dair allra aperlura dolla boisa copiilatricc per andare inconlro alle uova.

// (liritdrco (irfi/iciale, se falto con dclicntczza, non e dannoso alia femmina.

— Quosia jiiiina osscrvazionc ci mostra chc il dislacco artilicialc del niascbio

dalla fcnimina, (jualoia vcnga fatlo con cnra, non o punto dannoso a quest' ul-

tima. Pill facilmonto no pno sofTrirc il mascliio, la cui vorga i^ lunga c di sostanza

cbilinosa, o (juiiidi fragile: destinata a pcnotrarc Ira parti dure, se appcna appcna

il distacco non si fa in linca relta e dolccmcnte, la verga si ronipe. Si ag-

giunga a cio I'allarganiento cbe riscontrasi alia sua estremita, il quale puo esscrc

d' inipodinionlo alia sua uscita dall' aperlura fcmminea. Quel mascliio cbe ne

andasse cosi niutilalo sarebbc incapace di accoppiarsi nuovamcnte. La rotlura

della verga non sarebbe pero di alcun danno alia femmina, cbe tutt'al piu

riporterebbe cbiusa I'apertura di comunicazione coll' esterno della sua vescicola

copulalrico; aperlura die piu non le serve dopo essere stala fecondala. La

via natiiiale die devc seguirc ulteriormentc il seme non sarebbe nienomamenle

disturbala da tale accidcnte.

II seme ponetralo nolla vescica copulaliva ba libera 1' uscifa da essa vescica

per mezzo del condollo E (fig. 245, Tav. XIV), e puo versarsi in quella por-

zione di tubo che risulta dalla fusionc dei due ovidotti, e cbe dalla funzione

di cui 6 sede polrebbesi diiamare ulero con lulta ragione.

Gia allrove si e detio die la bnrsn (ircesson'a sbocca pure nell'utoro, e quindi

il seme venuto in esso puo rimontarc il suo condollo e riempirla.

Ufficii della borsa copulatrice e del suo condollo. — Parccdiie sono Ic opi-

nioni intorno agli ufficii di questa borsa , cbe da Dufour fu rilenula conic una

gliinndola sehifica, ed alia (pialo altualmente si allribuisco I'inoarico di ricevere

e di contcnerc il seme, dandosi ad essa il nomc o di boisa copulatrice, o di

riceltacolo del seme {receplaoulum seminis).
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Allro im|)ortanlissiiii(i iidi^'io tli (iiicsla liorsii , c incno nolo del niinio, (•

qiiL'Uo (li iii^irc (liiiaiiiicMineiitc sul seine, e di i'aigli suliiie I' iillinio suo perfe-

zionanieiilo , senza del quale csso (; incapace di fecondare. II inaschio iiijetta

iin seme i ciii filanienli s|)criiialiei , osseivali al niicroscopio, stanno aiieora

immobili cd a niinliaja av\iluppati nei tiibi spermatofori. In questo stalo il

seme noii fecund a ;
al)l)is()i;na clie (jiiclle ecllule sijernialoloie si ronipano, e

clic i (ilameiiti iie eseano dolati di lutti i nioviinenli, cui pare dovnia la fa-

eoltii feeondiiiile. Or bene , sillallo seliiudinienlo si opera in seno della Ijorsa

copiildlricc, ricetlacolo del seine. I*^ un' azioiie particolarc doviita alle parcli di

qucsta borsa, azionc gia riconosciula in parli analoghe del sisteina genitale di

altri animali.

Ollre gii accennali dne nlllieii si osserva nella vescieola, di cui e discorso, la

piopriela di nianlenerc allivo il iitjuido seniinalc, e di fare in niodo elie questo

conservi tulla Integra la sua propiieta per molte ore dope la copula
,

per lutlo

quel tempo cioe che dura la deposizione dell'uova e il loro passaggio per 1' u-

lero, in eui debbono esscre feeondale.

Espfriciiza inlurno aWazione delta borsa copulalrke sullo spcniut. — Con-

scrvando del seme nella borsa copulatrice staccala, io osservai vispi e vibranti

i zoospermi al di la di IG ore; collocali invecc su altro corpo, come vetro,

carta, iVammcnii d'ala di bombice, ec. (clic io tcncva sotto una eanipanella

di vclro ton un bacinello d'acqua per iinpedirne I'evaporazione), dopo quakiic

era avevano pcrduto i loro inovimcnli. Nel sopra indicate numero di oie a\ia

potato accorgersi il lettorc quanto siasi abbreviato il tempo della facolla fecon-

datrice dci zoospermi pel falto d'averli estratti dal corpo dell'animale. II vetro,

la carta, I'ala del bond)ice c le mucosc d'aniniali superiori non hanno la facolla

di farrompere Ic cellule spermatoforc: esposto piii volte su dettc matcrie il seme

estratio dal corpo del mascbio , non nc oltenni mai il niinimo successo.

Uffk'io della borsa accessoria. — Sono d'opinione clic la borsa accessoria

F (lig. 243, Tav. XIV), la quale con un condolto particolare si versa nel lubo

contencnte le uova , adcmpia a tulli gli ufficii della borsa copulatrice ,
quello

solo eccetlualo di ricevere il pcne. Essa si Irova pure ripiena di spernialozoi \i-

branti, e pare quindi destinala ad ajutare nella sua azione sul seme la borsa

copulatrice. La prescnza coslanlc di questa borsa , indipcndentemente dalla

variabile forma cbe oH're in .1-F (fig. 246, Tav. XIV), ci fa presumere della

sua inq)ortanza; essa poi varia di capacita secondo il maggiore o niinore ajuto

prestalo alia vescica principalc. La sua presenza spiega altresi i falliti tentativi

di castrazione delle feniminc ( I'esportazione, cioe , della borsa copulatrice ) falti

per la prima volta , ciie io mi sappia , con speranza di allendibilc risultato dal

cav. Carlo Bassi.
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La vesciea accesson'a r troppo piccola per poler tcntarc su di essa qualche

operazionc, o la sua forma variabilc toglie la certczza d'avcre agilo csclusiva-

moiilc totalmcnlo sii di essa. Ignoro poi so la mcdcsiina possa avoro (pialclio

altro spccialo ul'licio , c sc lornisca a! some (jiialciie liipiido ancora ignolo iiclle

SUP qiialila: ic osservazioiii microscopiclu' i- Ic ragioni addotte slarobbero per

la nogaliva.

Ore acvodc to fcconddziniic. — Lc nova disccndoiio poi lubi ovarici, c vcn-

gono aceollo dagli ovidolli; passaiio qiiiiuli iiell'utoro, ossia iicl canalc unico

formato da qiicsti ovidolli quando si foiidono insicmc. E in questo punto che

I'liovo viene in conlatto colic sporma, dal (jtialo porcio riesce fccondato. Conic

succeda rinlima fusionc dcgli dementi fornili dai due sessi si vcdra nel Capo III

di (juesta Parte, ove trattasi dcW Enibrioyenifi.

Da questo luogo le uova si portano scmpre piu in basso e passano avanii

all'aperluia delle gliiandole del gluline, ove ricevono un inviluppo d' una so-

slanza [)arlicolare elie parlecipa nellc sue propricta della natura delle gonune e

delle resine
,

per cui acquistano la facolta di aderire al corpo su cui la fem-

mina Ic depone. Ricevulo un talc inviluppo, pel meccanismo di niuscoll adattali,

mossi dalla volonta deiranimale, e fors'ancbe per I'elatcrio dell'aria della w-
scica aerea, essi arrivano nell' estrcniila emisferica con cui lerniina I'apparato

gcnitalc, e chc fa I'ufficio di organo ovo-positore.

Le uova pcrcorrono sempre un canule loro proprio, non inni il Who chc

sbocca all'ano. — Le uova faccndo un lal tragitto non entrano mai ncl tubo

che conduce il li(juido urinoso espulso di tratlo in tratto , e che nietle fine

all'ano, ne mai vengono irrorali dal liquido stesso. Quest' erronea opinione

posta in campo da Malpighi, anmiessa in seguilo da Reaumur ('), Acnnc ge-

neralmcnte accolla fine a quesli nllimi tempi suUa i'ede dei due esimii anato-

mici. 11 condotio 7'(fig. 24S , Tav. XIV) e esilissimo, e assai difficile a sco-

prirsi del pari che 1' apertura anale S ; ond' e che si credeUe scmpre che la

vesciea V sboecasse nell'ulero M.

La feconda/.ione accadc essa veramenle nel luogo indicalo piii sopra? In fa-

vore di lale opinione stanno molle osservazioni fatte originariamenlc da Malpi-

ghi c ripelute da allri con maggiore o minorc successo. Prima di parlare delle

osservazioni slesse, che io pure volli ripetere alia mia volla , aggiungendovene

(jualcuna di nuova, devo accennare che senza atlendere Io svilupj)0 deU'embrio-

ue. nelle uova csistc un carallere che indica 1' avvcnula o la mancala loro

II) ... . Cent que I'ovuire .le rend u ianiis, el c'est par I'ovaire et par lames (/lie le.i leiifs

(loiveiil sorlir. Itc'imniiir, Mem. pour servir u I'liiit. des iunecte.s. Tom. II, Mem. 1!, |;ag. 83.
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fecondiizioiu'. Le nova fi-coiulo poco tiMiipo ilopo clit' sono di'j)oslc pordono

il loro colore siilfurco per assumenie uiio |»iti o nieno iiitensaiiicnle ciiierco,

al (jiiale arrivano passando j)er liitle le dei^radazioni intermcdic. Le nova in-

vece clie iion sono feeondc nianlcnirono il loro colore giallo-citrino juiinili-

vo, e dopo alcnni giorni, per cHetlo deU'evapoi-azione, succede sopra una dellc

lore facce una depressione clic va senipre aumenlando finclie 1' novo si e es-

siccalo (0.

Artjoiiwitii in fdvore dclhi fi-cnnddziono iieU'liKlicdld loralifo. — 1." Se si

osservano le nova conlcnnle nellapparato genilale d' una feinniina die fu in

copula, vedesi che tutle Ic nova die giacciono superiormenle alio sbocco della

borsa copulatrice c della borsa accessoria conservano il loro colore cilriiio c

slanno infeconde ; menire quelle die oilrcpassarono quel pimto, o die stanno

nella paile iulinia dell iilero, si fanno nericce e niostransi i'ecoudatc.

2.° Malpiglii avcndo sczionata una t'eminina niorta da se e die aveva il

venire assai turgido, lo riuvenne pieno d'uova: esaminate quelle che giace-

vano presso 1' aperlura eslerna dell' apparalo femniineo , le Irovo cineree e fc-

condal(!, ed avvoltc da una soslanza bianea , dciisa, fatla quasi a budcUo (in

causa della sua density ), che egli riconobbe per spcrma.

3.° Non in'accadde niai di vedeie spernialozoi lungo i lubi ovarici.

4.° Tenlala dal soninio anatoniico di Bologna !a i'econdazione arlificiale, ir-

rorando le uova giaccnli neirallo degli ovarii, e (piindi infeconde, con seme

cslratlo dalla borsa copulativa
,

gli ando fallita la prova , come falli a me

pure die ripetei 1' esperienza malpigliiana, forse con maggiore precisione, poi-

die liinitai gli csperimcnti alio sole uova che erano nell' utcro di una fcmmina

vcrginc, c quindi matine e perfelte, non che liberate dalla guaina del tubo;

esdudendo , in opposizione a qiianto opcro Malpiglii , le superiori avvolte tul-

tavia iiei tubi ovarici : il seme fu levalo non dal niasdiio , bensi dalla borsa

copulaliva di allre feminine I'econdalc.

Ma silTatta esperienza , la cui felice riuscita avrebbe sciollo la questione

in un inodo assolulo, perde molto valore iiel caso della mancata soluzionc.

La fecondazionc puo aver fallito per niolte altrc cause, e principalmenle per

quella del contatlo dell' aria colle uova, che io ritengo abbia per eil'etto di

far chiuderc il micropilo, ossia quella piccola aperlura per cui entrano gli

spernialozoi ncU' inlerno dell' novo , c di cui si dira nel Capo consacrato

(I) Si liia (lualclic caso di uova fccoiidate c rimaste giallc; a iiie non locco mai in sorte di vc-

rilicarc qucsto fallo.
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AY Einbroficiiid. L' azione deU' aria noii polrelthc anilie miorcio ai filamenti

spoiinatit'i (')?

Spallan/ani rifoiiscc iiivocc d' averc opcrala la fccondazione arlificialc nel

baco da seta e di csservi liuscito. Egli pcro dedusse I'esilo felice ottciiulo dal

solo colon" miitato dcllf nova. E questo giJi iin buon crileiio; nia Irattandosi

di fallo cosi im|»)itaiilo, era iiecessaiio di conscrvarc quelle nova per ollencrne

r iiisello sxiliippalo.

Da laliino vciinc negato essere il colore un crilerio infallibilc per giudicare della

lecondazione dellc uova, nel senso cioe chc le nova cineree sono Inltc feconde,

ma ehe talvolla puo formarsi I'endjvione anche in uova cbc conservarono il color

giallo (-). lo non potei conslalarc il fallo, per cui iiielino a crcderlo o dubbio o

rarissimo. Bellani e Bassi tcntarono invano la fccondazione arlificialc; e siccome

i modi di operare di (piest'ullimo nosiro dislinio enlomologo sono d'una dolica-

tczza clie nulla lascinno a desiderare, cosi si puo supporrc clic sc I'csperienza

non riusci, I'esilo infeliee non debba allribuirsi a male cseguili cspcrimcnli.

U cav. Bassi fece anche esperienzc in proposilo per studiare 1' ufllcio della

horsa copulatrice: elerizzando le sue farfallc, cgli riusci a levarla a qualche

femmina c ad ollcneie da quesla uova fecondatc , che poi si svolscro. Que-

st'esperienza non polrcbbc lultavia aver valore chc quando si fosse certo d'aver

csportata anche la vescica accessoria, la quale ha ufllcio analogo; che, lasciata,

puo sonniiinislrare liquor scminale baslanle per la fccondazione.

Uova fc'condale di fenimine infeeondc. — E singolare I'anormalita osservata

nella fccondazione delle uova del bombice del gelso , d' essersi cioe vedute uova

fecondate provcnicnli da farfallc vcrgini. II fallo fu pin volte conslatalo cd ormai

non e pii'i permcsso dubitarnc. Bernoulli ne parlo nel 1779, cd altribuisce al calorc

il polere fecondalivo di quelle uova che non furono toccate da seme maschile.

Constant de Castellet , che egualmentc racconta il fatto, credo che ciopossadipen-

dcre da una copula avvenula fra i bruchi. Ma cio e impossibile; il fallo di essa

copula non fu conslalalo daU'osscrvazione, e crederne la possibilila ripugna non

meno che credere possibile la fecondila dell'uovo senza il concorso del maschio.

Basta conoscere 1' organizzazionc del bruco per rifiutarsi d' accedere all' opinione

(i) Tcnlai la fcconilazioiie tlclie uova ncirawiiia , ma questa altera il (luido scminale. Si lianno

adunque due oslacoli: o si lasciano dcpoiTC dalla femmina le uova, c qucstcsono gia inverniciatc;

o si adoi)ci'ano Ic uova dcgli ovarii , cd e facile che la membrana di qucsli Ic iin olga c le sot-

Iragga alPazione desiderata del seme.

(2) .\on regge pcro la proposizione eontraria, clic uova divcnutc ccnericce possano anche esscrc

infeeondc.
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del cilnto aulorp. Fii dctlo die lioviindosi a cas(t due l)riiclii prossimi 1' uno al-

rallio coU'aiu), <'d ciiioUcndo (onlcmporaiu'amc'nle le lecce, qiicsle aiicor iiiuidc

si saldasscro assioiiie, c per (pialelic leinpo riinanesscro i due bruelii 1' uno al-

laccalo air allio. Ecco un' appareriza di copula clie put) aver iiigannato. Ma (juanle

siiisiolai'i cii'CDSIair/.e a prodiu'ia !

I! eav. Do l''ilij)pi el)l)c occasione di osserxare ieeondate lulle le uova di una

larl'alla vergine; egli peio noii coltivo i biuchi clic dovean nasccrc da cpieste

uova. 11 falto aduiKjue noii e men vero quaiilunque ne sia diflieilissima la spie-

ga/ione. A\rel)l)e mai una IccoiidazioiK! potcre anclie sulla prole la quale esee

gia I'ecoudala in !j,ia/.ia dclla lecondazione degii avi? Oneslo I'allo, amniesso per

alcuni insetli, si verifica costantemcnte nci gorgoglioni (gen. Aphis), di ciii la fcni-

mina feconilata enielle neH'aulunno delle uova, dalle ([uali nella primavera si svol-

gono solaniente feniniine. Ouesle sono viviparc e daniio origine ad allre I'eniniine

vive, elie alia loro ^ olla ne proereano altre (senza aleun eoncorso di maschio), e

ci6 per otlo o nove gencrazioni consecutive, finclie uell' ultima generazionc au-

tunnale si prodiieono feinuiine e niasclii dal cui accopj)ianienlo ollengonsi uova

die non si svolgono se non dopo trascorso il verno. Pero in ijueste feniniine

de' gorgoglioni non awengono lulle le nietaniorfosi subite dal baco, cio che au-

menta, a mio credere, le difficolla. Preferisco dunquc a lasciarc inespliealo il

fatio |)iutt()slo (be niollijjliearc le ipotesi, le quali se da un lalo ingegnose,

sono pero dall'allro lontane dal vero''*.

Femminc fecondale emeftono anclie nova infeconde. — Si osser\ o ancbe 1' a-

nornialilaopposla a quella ora indicata: cioe Ira le uova fecondc dcposic da una

reinniiiia Ceeondala, laholla ne esislono di infeconde. Oueslo falto e pii'i facile

a spicgarsi: giaeebe per nioviinenli aiionnali delle \arie parti dell' insetio puo

sospendersi lo scolo dello spernia nell' utero, e passar quindi qualchc uovo senza

(1) .\iidi.'l)i'rt assiiiira tlic; la rcnmiiiia di alcuni lagiii pioilucc uova per iluc od anchc [tev qual-

tro anni dopo un solo accopjiiamcnlo.

rrcviranus raecnnla d'una lemiiiiiia di .S/»/i(«J- ligiistri che ogli frapasso d'un ago appcna uspila

dal Lozzolo, la (pialc parloii uova clii' diodeio laive lohusle.

1." iiidupuza (run pilnii) acioi)piauii'iito »i uiaiiilVsIa anchc nci niannuilcii o ncll' uomo. llallcr

nc" snol Elnnenl.t physiologiijiiea (Tom. \'lll, p. 101) assicura die dal connubio d'un cavallo c

d' una cavalla , la quale pel conmibio aulecedcnic con un asino alibia gia pailoiilo un inulo , il

cavallino die nc esee risenle delle loinie asinine.

Una giunipula inglese aceoppiatasi nci 1815 con una quagga produsse un mulo striciato; fecondalu

|K)i nel 1817, 1818 e 1823 da slalloni aiabi di pnio sangne, pailoii lie puledii bruni e niaccliiali

prcss'a poco come il quagga. Si osscrvo nella specie umana die i ligli del secondo Icllo somi-

gliano l'ie(piciileiiienle at priiiio sposo; e die lal\olla i nepoti somigliano di piercienza agli a\i die

oi gcuilori. — .\'oi ollVimiuo (pii qiiesli eseinpii non per spicgarc il fallo, ma per moslrarc che

I'azionc di lontane rceondazioni e a luiigo seiilila dalla madrc.

Vol. VI. 40
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osserc tocco da seme. Potiebbe aiulie dipendcrc dal iiiicropilo impeivio: come

pure non sareblu' iiiiprobabile il caso elie in sei^uilo a inovimonii anormali il

liquido dcllc i^liiaiulole jjonimigenc salissc inconiro allc nova, e le involpjosse

avanti che il seme le loeelii; in allora il licpiido I'ecoiidatoie non sarebbe ellicace.

Ouanluntpu' la nalma abbia in tulla la serie zoologica con parlicolari cure

assicmala la t'eeoiulazione delle nova, si lianno allii casi in cui relemeiUo fem-

mineo sfuisne all' elemenlo niaseliile, e la fecoudazionc falliscc ; e pereio clic

vi snppli eoUa copia del due dementi.

DeW incrocktmcnto delle molteplici variela ofjerle dal Bomhyx mori. — Col

eonijiungere individni di diverse variela si ollennei'o dei lisullali di qnalehe im-

porlanza clie ora vengo ad esporre, e che miiano al miglioramento delle molle

razze di bachi che si coltivano ne' diversi paesi. Le osservazioni piu inleressanti

e degne di fcde su tale argomento debbonsi alCommendatore Gregorio Fabbri,

alle cui pnbblieazioni (*) io rimando il lellore. II distinlo baconomo presento al-

r Ksposizione agrieola di Torino dell'anno 1851 diecinove variela di bozzoli.

1." Assioma. L' influenza del maschio e prevalente.— L' influenza del maschio

j)are maggiore suUa prole che non qnello della fenmiina ; cio e provalo dalla

seguenle esperienza, la quale dimostra inollre che il maschio conserva fmo agli

nllimi momenti della copida una coslanle facolla fecondatrice, c che sollo que-

st o rapporto tulle le uova hanno il medesimo pregio.

Un maschio zebralo venne successivamente mcsso in copula con nove femmine

della comune nostra variela: queste deposero le uova che vennero tcnutc in

disparte. La prole avuta da tutti i nove parti presentavasi per la massima parte

zebrata (sebbene mista con bachi tutti bianchi come i comuni); c le uova par-

lorile dalla femmina che fu perl' ultima unita al maschio, si svolsero con eguale

alacrila e con eguale sviluppo di quelle parloritc dalla femmina che per la

prima avea ricevuto le carezze del maschio ancor vergine.

'i." Assioma. I zebrati non sono meliccidei bianchi coi neri.— Non saprei come

possa aver avuta origine la variela zebrata; primieramente mi venne in so-

spelto che poltJsse essere provenuta dalla unione di bachi bianchi con bachi

neri; ma 1' esperienza provo il contrario. Per quanta prole abbbia ottenulo dal-

r unione di maschio bianco con femmina nera, o viccvcrsa, non n'ebbi mai un

sol baco che fosse zebralo. La variela zebrata esseudo poi coslanle, e forza ri-

conoscere una causa piu valida che quella d' un semplice incrociamcnlo nel

ipiale inlervenga una variela come e appunto la nera.

(1) Fabbri Gregorio, Inlonio iiirediirtiziniie ciiiiijmraliva dei bnehi a /re mule con qitclli ili

(litallro. .\niiali della Rcalc Aeeadcmia d' Agi'ieolUira di Torino, Vol. IV. — Idem, Memoiie iii-

innio agli Esperimenti compiiraliii , ec. Annali siuldetli, Vol. VI.
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3." As.iioina. La voriela iirra nou m praiKuja con cos/anza.— Misi in disparlc

doi bachi liitti ncri die iiiiiroiio ei^rcgiaiiiciilc! il loro bozzolo e sviliipjiiiroiiiii

alio slalo di faiiallc. Con qiicste potei avere delle copulc e di-ila semenle, dalla

quale iiac(jiu'io bnuiii ora misli biaiidii e neii , cd oia perfino lutli bianchi.

Gia lino dal 1703 IJoissii-r lie Sauvage avca fallo quest' cspcrienza coUo stessn

csito. Qiiesta vaiielii iiera litoiiia quimli con lulta lacilila alia variola lipica.

4." Assiomu. La farfalla e sempre idenlica per lulle le varielu. — Lc farfalle

(li (pialsiasi vaviela sono eguali Ira loro; il solilo colore, il solilo disporsi dclle

niacchic e dclle lince nere suUc ali. Non polcndosi riconoscerc nella farfalla la

sua provcnienza , e d' uopo tcner bene separate lc varicla su cui si fanno gli

csperimenli quando Irovansi ancora alio stato di larva, altrimenti non sc ne avra

alcun risullato.

5." 1 bachi a trc mute o terzini sarcbbero, sccoiulo il signor Fabbri , conlro

il senlimcnlo dei piii, e da noi gia sopra esposto, non gia una \ aricta, ma bensi

una vera specie dislinta che non si cambia nei quarlini o bachi a quattro mule;

anzi ncirincrociamcnio prepondcrcrcbboro dopo i terzini i quali rimangono co-

slanli. Altre volte i terzini crano piu coltivali. Anche in China si distinguono

dai quarlini , e si coltivano in abbondanza. Per moltissime ragioni pero , che

qui non posso mcnlovare, il loro allevamento presso di noi non convicne.

Sul modo di ottcnerc le uova die debbono servire alle arlificiali educa-

zioni , e sempre nella niira di averle oltime , di migliorare la razza o di insc-

gnare qualche cosa di nuovo , si proposero pralichc cosi bizzarre e lanlo con-

Iraric alle Icggi fisiologiclie, che appena se ne puo fare un'idea. ]\c io qui mi

faro a ripclere tali pralichc il piu dclle voile conlrarie ai dellanii dclla nalura.

Gli cducatori die dubitano di essere su di un falso cammino , ricorrano agli cc-

cdlenli manuali di Lambruschini, di Berli-Pichal, di Ciccone, di Dalsamo-Cri-

vdli, c vi trovcranno mollissima dottrina e non poco vantaggio.

ill natura la farfalla depone le uova suUc foglie di gclso a piccoli strali gli

uni accanlo agli altri. Nella pratica si fanno dcporre le uova su pannilini che

si conservano al fresco durante il verno. In China si obbligano le fcmmine a

dcporre le uova sopra cartoni , ed e ammirabile il modo con cui ottcngonsi da

quei pazicnti Chincsi qucsti carloni cquabilmcnte coperti da uno slralo non

niai interrollo di uova. Si pu6 essere cerli che due carloni di eguale superficie

soj)porleranno un numero idcniico cd un identico peso di uova : non si sa im-

niaginare come cio si consegua da quci pazientissimi educatori.
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CAPO TERZO.

FISIOLOCI.V DKLl' LOVO KSIlilllOGKMA.

(Tav. IV l\.)

I iiimiorosi lisnllali di ciii va oi!;ni p;iorno anicclu'iulosi la quoslionc tlolla

IVc'oudazioiU" o dcllo s^illll)J)o doll' tMiilirioiu- iioU'novo, sia nei vcrlobrali, sia

ncgli aniniali privi di srhelotro, mi i'aniin assai liliibaiitc iicllo sicndcre quesli

ceniii iiiloino al modo con cui si feconda 1' iio\o del liaco e si svilujjpa il

suo I'lnbrioiie. La scicnza versa per (picsl' aiijoinenlo in un'epoea di Iransi-

zione; nuove esperien/.e e nuove osservazioni, clic non liasenioio di fare, vo-

j;liiin() essere escguitc sollo la scoria di nuove idee, ben dilTerenli da (]uelle

die linora diressero gli enibriologisli nel difficile loio aringo; ne parnii arrischiar

Iroppo assicuiando die niolla luce ne veira al mislerioso aigonienlo.

JMenlre in Francia ed in llalia s' insegnano tullavia le credute vcrita d'or

son vcnti anni, in Inghilterra e in Gerinania soisc aspra lotla fia i piii illuslri

fisiologi banditori di impoitantissime scoperic inlorno alia fecondazionc, inte-

ressanti ancbe perclie nioslrano come spcsso erri la mentc umana, e come

oggi debba liconoscerc per vero cio chc jeri ripudiava come errorc, forlunala

sc air indomani potra ancora vantarsi delle scoperte della vigilia.

lo volontieri alTeno quest' occasione per mellere al covrente i miei conna-

zionali intomo a questa imporlanlissinia queslione, alTinclic essi pure vi ap-

portino le proprie osservazioni e ricalchino una via gia si gloriosamente bat-

luta da Malpiglii, Spallanzani c Rusconi.

Ouanto sono per espone lelalivaniente al baco dcvesi litenere come appen-

dicc a quanto dissi qua e la inlorno all' novo ed alia fecondazionc; emellero

le mie opinioni con somma peiilanza, pronto ad una ritrattazionc tostochi

nuovi falli accorrano a dimoslrarne la falsila; questo io debbo premettere

anchc perche fu annunciata prossima la pubblicazionc di un lavoro suUo stcsso

argomento, del dotlor A. Maestri, lavoro chc certamcntc corrispondera alia gia

conosciuta valentia del dislinto suo aulore.

lo non ripelero (|ui tutle quanle le teorie che niano mano sorsero inlorno

alia fecondazionc ed alia gencsi deU'cmbrionc, supponcndole abbastanza note (').

(1) Una nclta ed cstesa csposizionc di tutle le tcoric emcsse inlorno alia fecondazionc od alia

generazionc Irovasi alia fine del sreondo volume del Truilc de Phi/siologk par F. A. I.ongcl.

I'aiis, 18S0, in 8.°, avcc fig. ct planches.
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Gli oi'isli e !;li spcniKilisti si (lispiitMrono a liiiif^o il ciiiiipo ; da ini lalo i piiini

(MilIJ)il^lli, \allisiiicri, llallcf, IJdiiricI, I)iiiil>ciiloii, I{. Home, ^('((lllaIll ctl allrij

litennoro, qiiaiiliiii(|iic in diMiso iikkIo, the poca o ncssuna azioiic Iia I'ele-

iiicnlo iiiascliilo ncll'alld t'ccoiKlalore, c die tiillo sla iicH'iiovo; dall' allro

lato i secoiidi (Aristoli-lc , Gaulirr, Aiidry, Gleuclieii, oc.) allril)uiroiio in-

vcce la niassinia azioiic agli spcnnalozoi , assornido the soiio cssi che si

iiiodilicaiio c si trasroirnaiio iicl mlo^o cssere, die jicnetraiio nell'iiovo, ma

vi p(MVciip;<)ii() sollaiilo per imlriisi dei^li clcmcnli foriiili daila r<'iiiMiiiia. A qiie-

sto proposilo sono cidcbri le osservazioiii di Pievosl c JJuiiias (18:2'i) die sos-

leniu'io lo speniialozoa cosliluire il sistema nervoso dell' cmbiioiic. L)a ambo

Ic parli si eiiiisei'o Ic piii singolari opiiiioiii, da aiid)o Ic parii si fece dclla poc-

sia (' ddla ra\()la da dcgradanie il jiiii IVcondo r(iiiiaiizi('i<'.

iMeiiIro il canipo era cosi diviso sorse liisdiolf, il cpialc, lilcniita iiidispensa-

bile I'azione degli speinialozoi, atlribiii alia loro vibrazioiic qliclla forza diiia-

niica, misleriosa , specialc per ciii il vitello dell' novo assume la pnipiicla di

subiip delle metamorfosi nei proprii clomcnli e di dare origine all' enibiione.

IJii tal iiiodo di eonsideiiire I'allo IccondaliNO, sebbeiic sosliluisca una iiuova

incognita a quelle appunto die si v()le\aiio licercare, fu accollo con favorc dai

fisiologi, e lino ad ora lo si insegno anche fia di noi, sicconie I'unico die

mcglio soddisl'acessc a prcfcrenza degli allri due. La fccoudazione adiUKpie con-

sislercbbe in un (jiiid particolarc, in ispcciali vibiazioni , piincipio di nioli pin

ariipii, indolte dagli spermalozoi nell'uovo slesso; la quale opiuione non disco-

slasi niolto da quelle di Ilarwey, d'Osiander e di Trc\iranns.

A queslo punto erano le cose (piando Barry (') nel 1840 scopii iiella nieni-

brana vitellina di alcuiic nova una specie di fcssura in cui stava annicchiato

un filainenlo, die gli seiubro mollo soniigliaiile ad nno spermatozoa {much re-

sembliiuj a spernialozooit). Tre anni pin lardi lo slesso fisiologo inglese (2)

s' assicuro d' aver veduto nell' uo\ o del coniglio dei veii zoospermi. Queslo

annuncio doveva sorprendere: era un ritornare sulle pedale degli spermatisli giii

slimatizzate dalla scienza: eppure tutto rimase ignorato in Europa, ed appena

lo stesso Bisdioir acccnna d'avernc conoscenza nelle spcciali e successive sue

Oiservazioni ( 184^-43-5:2).

Erano passati due anni dalla scoperta di Barry allorcpiando un altio In-

glese, Nelson, annniicij che dopo I' accoppiamento dell' Ascaii.s mystas, gli

(1) Miirlin Harry, nesearelies in Embnjoloyij. Tliird serifs. A loiitrihidioii to the Physiology

of Oils. Pliil. Trails., 1810.

(2) Marliii Barry, Spernialozoii ohsi:ne(l within the Mammiferous ovum. Phil. Trans., 1843.
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spermatozoi cntrano ncll' ovidotlo e s' insimiano nell' interno dell' uovo ora pe-

nclnuulovi por lutta la siipci'llcio , oia, c di ])r('r('roiiza, per I'angolo Ironcato

i^hrocken cclne) clu' prrsoiituiio le pirainidali iio\a di qiR'sla specie (0.

Quasi contemporaiu'amciitc a INelson, Newport fcce piibblici due serilli ("-), nol

secondo de' quali apertauicnle soslieiie, ed a non dubilarne piu secondo lui,

reiilralu dei;li speruiatozoi nell' uovo delie ranc, e tniilo nincgiornienle vi di-

chiara (pieslo I'alto in luono solenne, in cpianlo elie nella prima pubblicazioue

lo aveva nogalo.

II lettore si sara accorto clic fino a quest' epoca la nuova Icoria non occupo

I'lie i fisiologi inglesi, e die nientre coniinciava nella lontana Albione a venire

accolla come una vcrila di fallo, nella reslante Europa appena se ne aveva

conoscenza.

La Germiuiia fu la prima a dcstarsi: nel 1853, a Konigsberg, sorseKeber (3),

ii quale pomposamcnlc annuncio una nuova slruttura nellc membrane delle uova

delie anodonle e delle unio, per la quale la vwnibrana deWalbumina collocata

al disopra della vileUina, e solto alia corticale, si aprircbbe all' csterno me-

dianle un peduncolo cavo cbc allraversa di necessita la mcmbrana corticale, e

l'ormcrel)be un tubelto per cui gli spermatozoi penetrano nell' interno dcU'uovo

;

esso da il nonie di micropilo a questo peduncolo pertugiato, nome cbc si ve-

dra, con significazione diversa, adottato attualmente dagli osservatori cbc schia-

rirono in apprcsso il dillicile argomento. INarra Keber d' aver veduto le stessc

cose nellc uova del coniglio sospese per un micropilo, c d'aver tcnuto dietro

per piu setliniane agli spermatozoi ( ebe riconosceva al colore
!
) entrati nel-

r interno dell' uovo, ove vennero a stanziarsi per fecondarlo dopo aver perduta

la loro appendice fdiforme.

L' ampollosita dell'csposizione, la soverchia nettezza dei risultali, e fors'anche

un troppo libero sfogo concesso all' immaginazionc, rescro diffidenii e severi i

lisiologi tedescbi all' annuncio di tanta novita; ma ripelcndo alia loro volta le

osservazioni fatte, ebbero di mira la confutazione degli autori inglesi, piuttoslo

che I'opposizione alle tcorie di Keber, come quelle che portavano I'impronta

d'un soverchio ardimento.

(1) Henry Nelson, The JtepiodKclion of the Ascaiis iiiyslax. Phil. Tians., 1852. Pari. 11.

(i) (icorge Xfwporl , Un the, impreijiKtIion of llie Otion in llic .^Dijihihia. Phil. Trans., ISiil,

c On the impreynation of llic Oiiini in lite Amphibia and on the Direct Ayenrij of lite Sperma-

tozoon. Phil. Trans., 1853. Pari. II.

(3) Gotl. Fcrti. Keber, Ueljer den Einlrilt der Samenzellen indas Ei. Ein Beitrayc zur Phy-

iioloyie der Zeuyany. Kiinigsherg , 1853, 1 vol. in 4.°, con fig. c lav., c trailuz. huina.
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IJisfliofl' in una conriilazioiic forse tro|)|)o lortr ('), si proj)oso di dimoslrari!

fsscrc cliimcre ijiiasi tulle lo osserva/ioiii del lisiolos^o di koiiigsbcii^, al (luule,

se anclie traviato, limarra il meiilo d'avcr dirctlo su quel canipo gli sludii de'

suoi connazioiiali, onde s'arrivo al conscgiiimcnto d'uiia vcrila di cui non il- |)iu

pcrmcsso didtilaro. Bisdioir n{'jj;a a Nolson I'eulrata dogli speimatozoi nclle nova

i\e\\'Ascuiis iiiijstax, moslraiulogli coiiie allio iioii Cosscro qiiei foi pi semoveiiti die

coiiuli cpitelliali vibralili dovuti alia superficie deH'ovidulto, c dci quali porge Ic

liguiT(-); lie iisparniialNewporl,diLliiaiaiidosi conliario aH'opinione the gli spei-

matozoi eiitriiio nciruovo de' batraci, come 1' illustre Inglese aveva sostoniito. Duole

per veiita il vederc come il celebre Beilinese pieeipitasse soveichiamente il suo

giudizio; tanlo piu che in nome di quell' oncsta che in lui tulti conoscono e

elie dovrebbe Irovarsi in quanii I'amore deila \erila spiiige a sUidiar la iialma.

lo vcdiamo iiell' isless' anno {-*) licrcdeisi deU'eiioie, e jiroclaiiiare giuste laiito

Ic osservazioni di Nelson quanto quelle di INewpoit, assicurando come, me-

diante precise osservazioni fatle con Leuckart, si fosse persuaso che nell' atto

fecoiulalivo entrano gli spermalozoi nell'uovo dei rettiii e dei mammiferi. iSega

peraltro la presenza d' un iiiieropilo, aiiuiiellendo eiilraie gli spermalozoi iiel-

r interno dell' uovo ed attravcrsarne gli strati che lo circondano col mezzo dei

lore niovimenli.

Ua (pieslo momcnto in poi il micropilo prese un significato speciale; provalo

I'also il peduncolo cavo di Keber, il micropilo divcnne qucUa qualsiasi aperlura

che da adito agli spermalozoi. Un' apertura corrispondenlc era gia stala indicala

iielle uova dei radiali e dei vermi dai due Miiller (1830-31-32), c prima

ancora da Loven (1848) in quelle di alcuni generi di accfali marini; ma tale

scoperta era rimasla infeconda.

Con quesli lavori si arriva alle bellissime osservazioni di Meissner sullo svi-

luppo del Mermis albkaiis (4), nelle quali, oltre al mellere in evidenza in

(I) Til. L. Bisclioff, Viderlegung des to« D/ Keber bei den Najaden, and dncl. Nelson bei

den Ascariden behaupleten Eindriiigeiis der Spermato~oiden in das Ei. Giesscn. Op. in 1.°, mil

ciiicr till'.

Lpiickarl (Zusatz zii lihclml]'^ ]\'iderle(j q. Cicssen , 18oo) dimoslra clie il micropilo ila

Ki'Iht Udvalo nellc uova tlcllo aiioilorilc non e clic un peduncolo con cui slanno pcrijualclic lom|>ii

unilc alio slroina dcH'ovaiio.

(J) Uisclioir, opera cit., lig. 12 c 13.

(3) Th. L. llisclioiT, llesliiligHinj des io« D.'' A'eicpoil bei den Batracliiern und D.' Barry bei

den Kanniiiclien behnuptelen Eindrinijens der Spernuilozoiden in dux Ei. Giesscn, 18.i3.

(4) Gcoig .Meissner, Beilriitje ziir Analomie und Physiologie ro/i Mcruiis albicans. Zeitsclirifi

der wissensch. Zool. 1833, Band. V, S. 207, taf. .\I-.\V.
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modo mara\ ii^lioso 1' analogia Ira gli orj^ani gtMiitali del maschio c (|ueUi della

fiMiiniiiia, c ridoiilila ili s\ilii|)])o itidpiio allc nova rd allc rollidc spormatoforo,

naira 1' autoro d' aM-r \('dul<i la itjiiiiinicazioin' lia 1' csU'ino dcU' novo e 1' in-

teriio, od csislon- iiii niii'ro|iilo ncllc nova dfl Jlmiiis, come gia era slalo

xcdiilo mill- nova d'allrc specie da Lenckarl, da Midler e da Keber. La

tinale i)iesen/.a d' nil iniciopilo e I'enli'ala assolnia de' s|)erinal07,oi iiell' in-

lerno dell' novo in riconreiinala dailo slesso iMeissner in nn apposilo serillo ('),

iiella cni prima parte forma sogii;ello delle sue osscrvazioni le uova dcU'^scwns

mynlax di prel'erenza, non die (piellc d' allre specie di questo genere e d' allre

apparlenenti ai lombrici ed agli slrongili. In (jnesto sue lavoro diehiara essersi

assiemalo deU'enlrala degli zoospermi neli'noxo non per la snperlieie liilla, ma

beiis'i per im' aj)erlnra speeiale, uii nneropiio limilalo. 11 clie e confermalo per

le osscrvazioni contennle nella seconda parle clic vertono sngli inselli, e di cni

parleremo pin lardi. Le premessc osscrvazioni avranno indollo nella mente del

lettorc la possibilita di (pialehe gcneralizzazionc, onde sospeltare clic I'cnlrala

neir novo degli spermalozoi possa coslituirc nna legf^c gencrale, esscndo quasi

veiiliealo il fatlo in tulle le prineipali div isioni della serie zoologica.

La seconda parte dello scritto di Meissncr ed il rccentissimo la\oro di

Lcuekart (2) contcngono Ic osscrvazioni che maggiormcnte ci intcrcssano, come

piu intimamenlc legate al nostro argomento. Sccondo gli aulori cilati , la fecon-

dazione nellc uova aceade nell' ovidolto la ove s'inconlrano lo sperma provenientc

dalla borsa copulalrice c le uova disceiulenii dail'ovario; onde penelrare nel vi-

IcUo gli spcrmatozoi sono obbligali, nel momenio del contalto, ad allraversare

im'apertnra od un micropilo scolpito negl' in\ ilnppi dell'uovo, cbe si distingue

dal restante del guscio per esserc cireondato da ornamenti parlicolari. Oucsto

nnci-opilo i'u precisamonte indicato da Meissncr in sei gcneri distinii d'insctii

tolli tra i eoleolteri, i Icpidolteri cd i ditteri; tuttavia, gia da allri aulori era

slato osser\ato, sia inia particolarila della superdcic dell' novo, sia una singo-

larita di slrultura in qualclie parle del corion; eppure nessuno aveva attribuilo

alio medcsime il signilicalo imporlanle che era I'u mcsso in evidenza.

Per tacerc di Swammerdam c di lloesel, diro solo che gia nei primi trc

volumi di J. Christ. Sepp (3) sono figurale molte uova di lepidolleri, un polo dei

(1) C. Meissncr, Beohaclilidif/en iibcr (his Eindringen cler Samciiclcmciitc in den Doller. —
Zeilschrifl fiir irisseimh. Zniil, sept. I8"i'i (d." |)arl., piig. 208, tav. Vl-Vll; 2." pail,, pag. 272,

(av. l.\).

(2) Lcuoliarl, Ueber die Mic.ropyle undden feineiiBau der Schaleiiliaiil bei den Insekttnciern.

Mijllers Arcli., I'obruar. imti, Taf. Vll-Xl, S. 90.

(S) i. C. Sepp, Bcuchoiiiriny etc. of JVeedeilandiscIie insecten. Amsterdam, 1762.
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(]iiiili od'iv (Idle parlicolaiilii di forma c di (lisoijno; Rr'annmr ('), Dc Gccr (-),

Li'oa Duloiir l^i), kirby o Spciice (''), Ilciuld ('), Hatzc-burg (<>) cd altri aiida-

rono succpssivainenle indicando il micropilo dell' novo di molli insetti appar-

tiMicnli a quasi liilti gli oidiiii di quesla classc. Dcbbo iiienzionarc di prefeicHza

le osscrvazioiii di llcrold vhc vcrtono snWix Pieris brassic(r c (jucllc di Halzdnirii

clii' obbi'i'd per soggcllo quelle del Pujjilio cniUviji, del P. polijr/itoros c dclla

Noctiia piniperda.

Nclie uova poi di molli insctii, sc non un micropilo dislinio, furono ad um

lore polo indieale dellc appciidici disposle in iiumeii pari o in tircolo, fra

mezzo all(^ quali e piobabilissima cosa clie esisla un mieropilo ; fra le allre dc-

vono licordarsi le uova dellc Nrpe, dclle Runatre, degli Opiiioii , delle Psijlli;,

delle Xi/>/ii/(lrie , cc, die percio merilerebbero un nuovo esamc.

A lulle le specie d'inseUi nellc (]uali indiretlamcnlc e da supporsi un mi-

cropilo, si debbono aggiungeie quelle in cui Meissncr cbbe a liovarlo eon os-

servazionc facile a lipelersi. II micropilo Irovasi per lo piu al ccnlro di (pial-

clie elegante disegno cbe orna I'eslremila anleriore deU'uovo; ed in alcuiie til

qucstc stesse specie egli pole vedere gli spermalozoi ncirinterno slesso dd-

ruovo; Meissncr osscrv6 il micropilo nci generi scguenli:

ColcoUcri

l-ampyris

Elatcr

Telepliorus

Imenottcri
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(li Lcuckart piibhlicato ncl connilc anno ('). In csso rilliislrc professore di

Giesscn tratia csU'sanicnte 1' argomcnto e dcscrivc I'apparato del niiciopilo

osscrvato ncUc nova di niolle specie d' insotii (2), appaialo chc mciitiT coni-

poiiosi sompio di nu-ali csilissinii o piccolc apeitiirc dcstinale all' ciilrala del

liquido fceondalore per melleilo a contalto col confenulo dell'uovo, pure puo

olTrire la massima varieta in qiianto al niiiiiero, alia disposizione, alia forma

ed alia cosliliizione delle parti clie lo conij)onu;ono. II p;iiscio e talvolla liillo po-

roso c sparso di niieroscopiei canalelli per cui ponno penelrarc gli spermalozoi,

i quali, secondo Leuckart, possono arrivarc al vitello in triplice modo: o mc-

diantc canaletti del eorion, o niediante i niicropili, o per la su])erlicic lulta

della nieinhrana vitellina ([iiando I'iiiconlro loro coll' novo abbia luogo prima

clic qiicsto sia coperto dal giiscio, il quale allora non ofi'rc micropilo speciale.

Pare cosa certa clic il contenuto dell' uovo abbia bisogno a tempo dcbito di

venire in conlatto coH'aria, ed alcunc esperienze del canonico Bellani c d'allri{3)

avrebbero provalo un leggero assorbimento di ossigeno c I'emissionc di gas

acido carbonico. A questo scopo senibrano destinatc le fessure c i canali del

guscio ; — il micropilo serve di preferenza pel contalto del seme. — Leuckart,

in appoggio alle sue osservazioni , dichiara solennemente: « Vi hanno insetti

le cui uova alio scopo della fecondazione sono provvedutc d'un micropilo ('*). »

Aggiungero ancora per incidenza che Miiller, Vogt e piii recentemcnte Lere-

boullet fccero conoscere una struttura tutta a canali della membrana eslcrna

dell'uovo d'alcuni pesci, per cui anche questa classe di verlebrali non farebbc

eccezionc alia regola sopra enunciata , in quella guisa che il Ganmwrus pukx,

il cui uovo ha un micropilo , farebbc ritrovare la stessa organizzazione anche

negli arlicolati branchifcri.

L' apparalo del micropilo osscrvato in molte specie di lepidotteri offrc una

grande analogia, moslrandosi sempre composto di uno o piii (2 a G) forellini

esihssimi collocati al cenlro di una stella o rosetta, formata da cellule speciali

del guscio. Una tale struttura era gia stala veduta da Leuckart e da altri

(1) Lud. Leuckart, Ueher die Micropyh und deii feinern liau der Schalenhaiit bci den In-

sekteneierii. Miillcr's Arcliiv, J853, Fcbr. mid Juli, mil 3 kpft.

(2) Sono cirra ISO Ic specie sliiilialc appartoiioiili a tuiti gli ordiiii d'inseiti: cioc 26 spollanli

ai diltcri; 34 agli cniineri ; 48 ai Icpidolleii; 14 ai neurotteii; 18 agli orlotteri ; allrettanti ai co-

Icottcri, ed 8 agli imcnoUcri.

(3) Si considlino Ic espcrien/.c di MicIicloUi sull'uovo della Liparis dispar, ee. , C. II. Pfall

und J. Frii'dliindcr franz. .\nnalen. Hamburg, 1802, heft. 4.°, s. 48.

(4) £s yihl liiseklcn, deren Eier ziim Zwecke der BefriiclUiiiuj mil einer Mikropijle verseUe.n

sind. Lcutkai-l, Memoria cil., pag. 94.
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nelle uova dcllo farfallc, o sospeltata come analoga al inicropilo dclle nova

(Idle Oloturic dcsliiialo alia rccoiiilazione (•).

NCnoiido ora allc uo\a del hoiiihicc del gclso, deblio anzi lullo nolarc ciie

csso pure presenla ra|)parato del inicropilo. II Bellani iiel 1833 (2) annuncio

la preseiiza d'uii forcllino {sti<jmule.) iicUe uova del baco da seta; la quale

osscivazione egli ripubblico iiegli anui 1835, 1842 e 1843. Sforzaudosi di

spiegaiiie lullieio, egli suppose che servisse: 1.° di punlo d' altacco dell' uovo

neH'ovaja; 2." di canale per I'aiia, alTinche respiii il germe e rcmbrioiic;

3.° di punlo di parleuza del baeolino nel corrodere il guscio (juand' esoc

daU'uovo. La, prima di queste supposizioni e alFalto crronea; d'allra parte il

tlistinto lisico trascura il principalc uflicio del micropilo, quello cioe di dar

passaggio agli elcmenti vibralili del (luido fecondalore.

L'estremila anteriore dell' uovo del baco ( ([uella die nell' ovidollo tullora

in poslo guarda verso il caj)o dell' insetto) oll're, non nel suo punto pin cul-

niinanle, ma da un lato dell' estremila del grand' assc (3), un tubercolctto

c (fig. 115 ter , Tav. IX) visibile ancbe ad occbio nudo, posto al ccntro d'una

piccola fossetta, e gia notato da Malpighi: questo tubercoletto e a|)punIo il

micropilo in discorso. Su tutto il restanlc del guscio non si vede nulla di aua-

logo, c iieppure aU'estrcmita posteriore, su quella cioe che apparc per la prima

alia luce monlre I'uovo e deposlo.

La suijerlieie estcrna del corion e finamente granulata, cio che da un aspctto

particolare all' uovo. Veduto al nn'croscopio questo guscio rigido c trasparenle,

sc nc ammira la fina struttura e si comprende come I'aspetto granuloso sia pro-

dollo da tantc esilissimc striaturc o piccolissimi rialzi disposti in svarialissime

direzioni, le quali circoscrivono piccolissimc arec di circa Viso" di supcrficie.

Simile struttura pero, generale al guscio, e propria di preferenza allc parti pc-

rifericlie dell' uovo, mcntrc differisce nelle parti cenlrali delle due facce leg-

gcrmente concave d (fig. 113 ler k, Tav. IX). Le lineelte salienti sono qui piu

avviluppale, in gruppclli di circa '/so'", ognuno dei quali consta di un diverso

numero di arce, dalla cui pcriferia s' innalza obliqua una breve asticina, che ad

un forte ingrandimento mostrasi pertugiata all' estreniita, quasi fosse un csilis-

simo lubelto. Tulle qucsle asticine, o canaletti, il cui ufficio io ritengo csser

(!) Lcuckart. Art. ZeMj/Mngr in Wagner s Handworterbuch dcr Physiologic, cc. Vol. IV, pag. 900.

(ij Anmti Vnivermli ifAgricoltuni. Milano, 1833, Vol. .\VI, p. 300. — Jdem, 1842, p. 131.

— Giornale Ayrario Lombardo-Venelo, 1835. Vol. Ill, pag. 203. — Idem, 1843, pag. 16.

(3) Giacc <iniiuii nel centre supcriorc ili chilinizzazionc clic abbiamo notato nciruovo, al mo-
memo rlie il guiicio si forma, cioe ilella piccola calotla B, B' B" B'", fig. 112 6is, Tav. l.\, cbc,

come lio appiinio notato, sla obliqua sul grand" assc dclFuovo.
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i|iiello di far pcnelrarc 1' aria sino alia siip«MTicie del vilolio, sono livolte nel

medosimo senso c in dirczione iinrallela ; la loro luiii^hezza o di '/iso'"- Qnaiulo il

corion si forma, si vcdono qiioi grup|)i di acrec slrialc, snpcriorinciitc dosciillc,

aiu'or pill isolate ( lig. lITi bis, B, Tav. I\), ma loslo si fondono insieme. Si

osscrvano anclie nel eentro di alcune arec dci punli ehe sembraiio j)rescnlare

I'aspetto di pori, ossia I'cstremila esleiiia di eaiialetli ehe atlravcrsano lo spes-

sore (lei iiiiseio. \/,\ snperlleie inlerna del eorion, (pianliiiupie pii'i liscin, olTre tiit-

la\ ia ei;iialmente delle leggiere granulazioni.

Ho gii detto ehe il mieropilo Irovasi aU'cstremiti'i anteriorc dell'iiovo (fig. 59

his, Tav. IV). La sua grossezza 6 di Vig'" <" si compone di 4 esili forellini ehe sono

I'oritizio di allretlanii eanalelli ehe Irapassano il eorion. Lcuckart avverte ehe la

loro l)re\ila uppena permelle di ehiamarii eanali, e ipiindi piii ehe allro ponno

eonsiderarsi come semplici fori. Lo slesso autore ne descrivc perotresoli, e Ire

soli ne figura('). A me piii voile apparvero qualiro, e, eonie si vedra Ira poeo,

(pieslo numero e eonfornie alia disliihnzione degli oggetli ehe eonlornano i

mieropili; giaeehe altorno ad essi sta una doppia roselta a, b (fig. fJ9 bis, Tav. IV)

formala dei riaizi ehe ho notato nel guseio, e ehe cpii prendono la forma di

i'ogliette disposle eireolarmenle, quasi allretlanii contorni di cellide filliforini.

La ligura da me delineala , ehe dilTeriscc da quella di Lcuekarl per le dimen-

sion! , la forma c il numero delle foglictte , mi sembra la piu conformc alia

verita (2). Quando la rosa presentasi perfetta , io conlai dodiei di queslc fogliettc

aggruppate a Ire a tre, per cui lulta la rosa e come divisa in qualiro eampi

prineii>ali, il cui angolo interno corrispondente al eeniro, porta il mieropilo. Le

foglielle sono allungate e rotondette alia periferia ; non vi ha scmpre pero

un' assolula prceisione e simmctria. Allorno al primo cerchio di fogliolinc se ne

trova un sceondo b (fig. 39 bis, Tav. IV) il cui numero lalvolla eorrisponde

alia serie eenlrale, lal' altra c maggiore. In giro a quesia duplicc rosella dei

mieropili, il guseio e piu sollilc e i disegni meno dislinli ehe nelle restanti

parii di lullo I'uovo, sieehe vi si forma allorno una specie di aureola c, ehe

essendo piu deliole, si presla meglio ad essere rosieehiata dal baeolino quando sbuc-

eia. Le aperture del mieropilo lalvolla sono assai patcnti: e quantunque io non

sia mai riuseito a veder precisamente impegnato frammezzo a loro (pialehe

(1) Lcuoliarl., opera ell.., pag. 177, Tav. Ill (l.\), fig. 7.

(2) Dehbo (pii avvisare il lellore clic i mieropili vcduti al niieroseopio ora si ilisognano in ehiaio

c'll ora come quatlro punti osemi , il ipial modo d' apparirc io lo rilengo prodotlo dal ghiliiic elie

li oltm-a , e elie rivcsle T novo dopo rli' elibe Itiogo la fceoiidazioiic e elie i microjiili gia presla-

roiio il loro ullieio. Opitio aiieoia ehe i piceolissimi e vicinissimi forellini del mieropilo del bom-

biec pojsano foiidersi c lalvolla |)rcsciilarc un unieo foro, come da molli si disse.
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sppimatozoa ('), pure lili-ntjo ilic quosti \ibraiili filanicnli possano per cssi cii-

Irarc c |)('iiclrarc iicl vilclld.

Ill alciiiie allrc specie di Icpidolleri iKitliiiiii mi lii dalo vedere il iiiieropili),

c precisaiiiente nella Salurnia Pcrniji Giier. , iiella S. Cijiil/da e luHa ((limine

pavonia (S.nmjor), le ciii nova eolorale eslernaiiien(e in l)rniio, lieMKiiio

essere pulile prima d' assoii:irellarle all' osscrvazioiie. I ii solo foro vidi iiclla

iiavonia , circoiidalo da otto I'oifliette, fra Ic (|uali , in viciiianza al ccnlro, esi-

slono olto raggi oscuri corrispoiidonti alia comniessura delle foglic slcssc: fine-

st' iiiliiiie soiio poeo palesi alia loro ix'iifcria. II trnscio in coirisponden/.a del

mieiopilo v depiesso , assotligliato c pin Irasparenle.

Un micropilo, sccondo la rccente Icoria della fccondazione , cia jiii'i ciic ne-

cessario nellc iio\a ehe si vestono d'nn gnscio dnro prima di venire in ooii-

tatto collo spcniia , clie altrimcnti sarcblic assai malai;c\ ole formarsi un' idea

del miido cdii cni il li(|nido recondaiite potrelilic agiro siil \ilcll() attraverso ad

lino siralo eonieo e insensiliile. — K per ci() elie I'invilnppo eoriaeeo dcll'iiovo

degl' iiisetli non conispondc piinto, come a lungo si credette, sia al corion

delli! uo\a dei niainmifcri, sia al gnscio delle nova degli uccelli, i ipiali invo-

lucri si rormaiu) dopo la fecondazione , e (piiiidi ell' ('• cosa aflatlo naturale (lie

noil prcsentino micropilo di sorta. Al coiilrario la zona pcllncida delle iio\a dei

niammifeii , la inembraiia \ itellina di ipiella degli uccelli , la membrana sere-

ziata delle nova dei pesci, 1' inviluppo ciistallino delle nova delle oliitnrie , la

iiieinhraiia corticale dell' novo delle najadi, la vitellina deH'uovo dei nierniis e

degli ascari, del pari che 1' involucro cliitinoso delle uova degl' insetti e dei ( ro-

slacei, le ipiali membrane Inlte esistono avaiili la fecondazione, debboiio })io-

senlare un micropilo , come appuiito lo presentaiio le specie lino ad ora osser-

vate e die abbiamo piii sopia citale, e tanlo piu lo presenlcranno quelle die

per la loro dniezza noii lasciansi penetrare dal fluido fecondante. Tulte queste

iiieiiibrane sono tra loro un equivaleiite aiiatomico chc a buon diritto si po-

trebbe diiaiiiare la menibnina a inivvoinlo. — Operata poi la fecondazione

,

I'aperlura si ristringe assai, probabilmcnlc per un semplice fenomeno fisico di

essiccamento ; oiid'6 die nelle uova gia fecondate e deposte, gli demenli del-

I'uovo, ricelii di tiilto (piaiito e iiecessario per lo svilnppo del gcrme, possono

essere isolati dal inoiido esterno da cui non debbono piii ricevere materia.

(I) Lciickiirt assiciiiii avop vcdulo rnliarc gli s|)cniialo/.ol pci fori dei micropili in alcuiii Irpi-

iliillcii iioltui'iii allini al boiiibice: Znr viilliycn Ilexliiliijiing mciiier Angiibi'ii kaiiii icli Icriier

aiicit iiocit hinznfiigen, dass ich bei Giisliopichn (iiiercK.i, Euprcpia Caja iiml Addaliu lintinaUi

dnn Kiiischlitpfen dur Samvnfiiden diach die MkTopylkamile direct beobacliteii koiiiite. Mcui.

I'it., |mg. 167.
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Lo nova di niano in iiiaiio clic disccndono nell' ovidotto dol bonibice del

gelso picscntano la loro csticmila biicherellata airazione dello spernia, il quale,

dal canto suo \i vioiie di tempo in tempo spinto dalla horsa copulalrice. Tolti

i i;iusti rapporii, il seme non puo piii penetrare.— Se i due elenienti forniti dal

niaseliio e dalla fenunina non sono piii sollo a ipiella normalc picssionc clie

csercitano su di cssi le parcti dei tubi in cui sono conlenutc, se il conlalto non

e inunedialo, se il micropilo e cliiuso per qualsiasi causa, la fccondazione non

aM'i'i Inoi^o: — cceo le cause dei falliti tentalivi di fccondazione.

Accaduta la fccondazione, gli clcmenti die componevano I'uovo (pag. 159)

avanti il contatto col seme spariscono, non trovandosi piii ne 1' aureola vi-

tellina clic ciiconda la vcscicola germinaliva, nd le vescicole vitelline gia de-

scritte c iigurate (lig. 115, 118, 119, 120, Tavola IX). II conlenulo del-

r novo nel nioniento della sua deposizionc si lisolve ncU' albume e nci globuli

del vilello, sferici, di paiticolare slruttura e fragilissimi (llg. 120 bis, Tav. I\)

che ncir osseivazione micioscopica moslransi parte aggruppali e parte isolati.

lo non giunsi mai a scorgcrc, ancbe dopo la fccondazione, traccia alcuna dcgli

spermatozoi riconoscibili in qualchc corpo particolare, die potessi ritenere con

fondamenio (piale nielanioifosi degli dementi feeondatori. La circoslanza sfa-

vore\ole della durezza e dell'opacita del corion nelle uova del baco, die non

pu6 csserc spaccato senza qualchc guaslo e spostamento dell' umore contenuto,

e I'altra pure che non pcrniettc d'osservare il vitello in uovo intalto, possono

cssere causa ddla gia alterala costituzione moleeolare di alcuni dcgli dementi

del vilello stesso. Uii uovo rccente consta adunquu deiralbume c dei globuli \ i-

idiiiii. Qucsti globuli o sferc vitelline conipongonsi di granuli vitellini, clic ne

formano la periferia, e die facilmcnte si allontanano per la poca aderenza che

csisle fia loro , facendo perdere ogni forma ai globuli slcssi , i quali per lal modo

si dissolvono assai presto. Talvolta vedonsi dei globuli rotti cd alterati in una

loro parte , nientre sono ancora pcrfetti nell' altra.

Scorso un giorno dal parto, la composizione del vitello non e piu cosi scm-

plice; alcunc delle sferc vitelline modificandosi , e forse foudcndosi, danno luogo

a piccolo masse o fiocclii die stanno sospcsi nel vitello, i quali mostransi com-

posli dei granuli c, c, divcrsamente riuniti (fig. 128 bis, Tav. IX). Con-

tempoianeamentc a questa modiilcazione 1' uovo incomincia a deprimersi nel

centro delle facce, le quali da leggcrmcnte convesse si fanno piane e con-

cave (fig. 115 ter, Tav. IX), mediante una deprcssione che in due giorni ar-

riva al massimo e rimane poi slazionaria per lutta la frcdda stagione. So

I'uovo non e fecondato, la deprcssione invecc continua findie I'uovo si essicca

lotalmenle.
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Ncl sccondo gioino dalla deposizionc 1' uovo cumbiu colore. Talc caiiiljia-

iiu'iUo e doviito alia roriiiiizidiic d' una incinbianclla ])ailicoIaie, di colore vio-

Icllo, la quale si estendi^ al di solto del corion. Ksso colore trasparc dal gu-

scio die, bianco e diafano, niodifica il violello della nieinbraiia sotloposta c la

chc r uovo aj)i)aja d' una tinta cineiiccio-vinata.

Ouesla nieinliiMuella, delta plcsso relicolare da taluni , e gia uolala da Mal-

pighi, eouiiiieia al polo posteriore dcll'uovo e invade la supcilicie del \ilello,

portandosi verso ranleiiorc. Vcdula al mieroscopio prescntasi coniposla di le-

golarissime cd anipic cellule (fig. 114 bis), che per la mulua compicssione

(iuiscono coir avere una forma policdrica (per lo piu esagona 1 regolarc. II

luicleo cenlrale e aiiipio, nieno eoloiato e assai piu resistenlc delle paicli della

cellula. E ci6 devo avvcrlire perche se, nicssa al mieroscopio, viene slirata o

mal disposta, puo olTrire dellc apparenze assai diverse, lo non giunsi a scor-

gere propaggine alcuna di questa niembrana verso il micropilo.

11 colore cinericeio-vinato, die vien ritenuto gencralmente come indizio certo

dcir avvenuta fecondazione , e piultosto un non dubbio segnale della facolta di

sviliippo deir uovo , in quanlo die niulano colore quelle uova die sdiiu-

donsi, quanliinque provenienti da farfalle infeconde, come ho gia av\erlito(').

II quinto di dal parlo il contenuto dell' uovo e piii complicato; alia produ-

zionc de' nuovi elcmcnti concorrono que' fioecbi di cui ho indicato piu sopra la

piesenza. Le masse vitelline assumono la forma di grossi globuli, die sembrano

formali da tante sferette ^ilelline riunile ad otto, a dieci, con un centio piii

oscuro a (fig. 113 bis, Tav. IX), le quali sono piu o meno avvicinatc fra

lore; talora sul vetro del mieroscopio se ne ossenano di isolate {h, //). La

costituzione di quesli nuovi dementi e importante, giacche d dal loro sfaci-

niento die ha origine 1' embrione. In /', /', i vedonsi le sfere vitelline aggrup-

pale diversamente : oltre alle masse vitelline si ossenano poi dei globuli niag-

giori e, c, che partccipaiio alquanto della natura grassa, nonche alcuiii piecoli

ammnssi composti assolutamente di globuli grassosi, come vcggoiisi figuiati in

6, b. iNon sono ancora falto certo dall' osservazionc se queste masse di globuli

grassi csistono ncl vitello dell' uovo non fecondato. INon potrebbero essi dipen-

dere da una mctamorfosi dei zoospermi (2)?

(I) A riiicslo piioposito si polrohbc quasi assicurarc chc in tali uova csscndosi veriGcalo cil il

iniilnniciito del colore e lo sviluppo del bacolino, esse fossero slate fcconde, c die riiifccondila

della niadrc vcrgiiic non fosse chc a|)parcntc. In qucsto caso la (juestionc c circoscritla al couic

farfalle vergini possano Irovai'si fcconde.

(4) Mcissiier nellc sue osscrva/.ioni sullM.ffnciA' mystax vide palcsamcnic i cor|)uscoli vibranli

del seine trasformati ncll'intcrnu dell' uovo in cellule adipose. Opera oil., Tav. VI, lig. 6.
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Nel seslo giorno circa dalla dcjiosizionc ha luogo la piinia compaisa tlcU'em-

hiionc c (fig. 113 bis) die giacc ncl coiilio (IcH'iiovo; esso si prcsenia sollo la

forma d'uii corjio temiissimo, Irasjiaroiilc , clio occiipa iino spazio cliiaro, c

sta prima diritto, ]>oi ravvollo quasi a ccrciiio v circomlalo dalle sftMT ^il^'lliIU^

Ir (piaii, a mio crcdoro, lo alimrnlano colla loro pr(ij)ria malcria. In principio

il siio coiUonio t- formalo solo dal limite dolle slVrc vilelline c dopo da un'csi-

lissima mombrana granulosa, atlra\crso la (|uali' passa la soslaiiza viloUina;

V Irasparento cd oslrcmamciitc fragile. II cor|)o del gcrme o M-rmiformc, con

una cslromila ingrossata, corrispondeulo al polo anlcriorc micropilifcro, c dc-

stinala a cosliluirc il capo del futuro liacolino e (fig. 115 bis).

iNol scllimo giorno circa dalla dcposiziouc dell' novo, il suo aspcllo cangia

eslernamenlc, il colore si fa piii ncriecio; alcunc; varieta di scmeiile divenlano

verdicce. In queslo slato l' novo passa I'invcrno; solamenle il felo va disegnan-

dosi maggiormentc, ed a mezzo il verno si pvcsenta come un vermicciuolo

i)ianco A (fig. 110 his, Tav. I\), con un'cstrcmita tondeggiantc c piu volu-

minosa . corrispondenle al capo, c col rcstanle del corpo presenlanlc le Iraccc

d' una scgmenlazionc in dodici anellini. 1 primi trc ( 1 , 2 , 3 , fig. 1 1 9 bis)

offronsi pin grossi , ciascuno con un'appcndice ai lati, corrispondenli alle zampe

vere. Gli altri anelli (4-12) vanno diminuendo in grossezza (').

Eslernamenlc le uova durante 1' invcrno vcdonsi col microscopic niaccliiet-

talc di punti neri, dapprima rari, poi piii frcquenti e confluenti. Oucsti punii

neri corrispondono al pigmenio violello della solloposla mcmbrana; un tal co-

lore si raggruppa su punli dislinli c Iraspare dal guscio.

lo non seguiro giorno per giorno lo sviluppo doll' cmbrionc dopo la incuba-

zione, cio cbe ricliicderebbe I'aggiunta di molte altre figure, giii per avventura

sovercbie nella presenle Monografia. L' pgregio signor dolt. Maestri esposc

gia alia pubblica visla delle belle preparazioni raffiguranli questo s\ iluppo , die

liccveranno eslesa spiegazione dall' opera cbe si altende da lui prossimamcntc.

Sotto r influenza della nuova tcoria occorrono moltissimc osservazioni cbe si

possono fare sollanio allora cbe se nc prcsenta 1' opportunity. Pocbe parole

(juindi basleranno a complclare questi cenni.

Passato il verno, lembrione ai primi calori riprendc nuova vita; le sue

parti cominciano ad organizzarsi. Le cellule cbe cosliluiscono il suo limite,

sono (|uellc cbe danno origine alia sua cute e cbe lasceranno passare gli dementi

(1) A queslo proposito si osscrvino le scmpre progiale osscrv.izioni di Moriz Ilerold: Exercita-

tiniies (le aiiinuiliimi rerlc'jris (vrentitim in ovo formalioite. I'iiilcs 11. JIarburgi, 1824, in fol.,

Tab. VI ct Vll.
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npccssarii alio svilu|)|)0 dcllc sue parii interne. Gli element! pero enlnnid

non giii sollo la foiinii j^loltnliiie, o di sl'i'ic inlatle; i glol)iili diHa siiperlicie

8ono in continua metamoil'osi e non foiniscono die i pioprii niateriali; e in quc-

Sli die nelle |)rinie Ire o qnatlro giornate d' inciihazione coniinciansi a vedcrc

!e vestigia dell' inteslino; do|)0, continuando 1' azione del caloic" c dell' aria, si

Iraeeiano tiitle le tiaeliee elie nei j)iinii tempi pajono immerse in maleriali

non ancora foggiali, ed ai (juali cominciano a recar aria, adinclie sollo il nisus

ffinmilivii.f delle |)avti, possano desse organizzarsi. Tntii i sislemi cutaneo, di-

gest! vo, respiralorio eannninano poi di ])ari passo e svilnppansi rapidainenle

in proporzione del calore elie ricevono. Alia settima giornata d' incnbazione ap-

pajono gli organi setiferi. II sislema nervoso a poco a poeo appare dislinto.

inliinio elie il eapo eoUe sne appendiei cornee si fa pure assai palese e s'indn-

risce. K (jucsta la prima paite die entra in funzionc dalla lottuia del guscio

in nvanti.

Per tutlo questo svolgiincnto il gcrmc e 1' cmbrione lianno bisogno di assor-

biri' ossigeno , sebbene in poca quantila ; i)iii brevemente , lianno bisogno di

respirare nel lalo senso di (juesta parola. L' obiezione die le nova feeondate e

invernicialc si svolgono, non prova die raccesso dell' aria sia stale impedito.

Ungendo d'olio le nova, c speeialmenle il inicropilo, il germe muore: immerse

nel inereurio feeondate nia appena deposle, non mutano il eolore, ne si svol-

gono, sebbene rimangano turgide per 1' impedita cvaporazione {•).

Ordinariamente per I'edncazione del baco si ricorre alia covatura artificiale

nello seopo di ovviare agli ineonvcnienti cni si va incontro coll' abbaiidonare

lo sdiiudimenlo delle nova al calor naturale. Molte sono le praliclie nsatc

per disporre le uova alia co\atura od incnbazione, qnalc piii quale meno vaii-

Iflggiosa ; ma di esse non tcrro parola perche estranec al mio argomento. L' incn-

bazione comineia a circa 17 gradi centigradi (14" R.), progredendo iliio ai 23

gradi centigradi {-20" R.). Dojio dieci o dodici gioriii i bacolini cominciano a sbnc-

dare dal guscio ; il color delle uova si fa piii cliiaro e biancastro; il piccolo vermc

vedesi attraverso il guscio. I piimi bacolini die compajono chiamansi fioroni.

L'embrione ha dunque bisogno, ollre cbe deU'aria, di un dato tempo alia sua

(I) In iilcuiii casi (cii) clio pcrd io non potei liconoscerc ancora nolle uova del baco) la incmbraiia

i'olliK'ala sotio il guscio si oigiuiizza con tiaclice acicc die parlono dairapcilura dcirinviliipiio cor-

nco, ossia dal inicropilo. Qucslo c quanto Suckow (,l«n/OHii.$c/i-j)/i»/sio/o(/i.vf/ic i'litersucliungeiider

Inseklen und Kntnlenthiere. 1 lidcs, 1 licit, niit 11 Kplf. llcildcbcig, 1818, in 4.°) rioonobbc

ncllc uova del Bninhys piiii clic Caius lipoili'i nclla sua o] era c nel sno allanle. (Cams, 'fioilr

eiemciitaiie d'analomk compane liruxcllcs, 1838, 2 vol. in 4.", avcc alias, p. 4oO. Tav. Vll,

tig. .\X.\1.\.)

Vol. VI. 42
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lormazionp e di una dala quanlita coniplossiva di caloro; (• piu facile lilaidaio il

suo sviluppo clio accplciarlo; ecro il ppirht' iioii si ricsci mai, traniic poclic I'ccc-

zioni , a far nasrorc iicU' autuiino ie nova dcposlo nollo slesso anno. Da ([iialclie

anno il signor Maroili di Como annunzio esscrc caparc di far nasccro a sua

voloiila lo uova anchc noil' istess'anno della loro deposizione. Gli sporimcnli

fatii alia proscnza d'alcuni losliinonii farcbbcro cri-dorc esscr vero I'asserto.

Kgli fa lui sogrolo del suo proccsso, die iniporlerebbe niollissinio venisse falto

di pubbliea ragione ; vhd al lato scienlifico e fisiologico il fatto sarebbe d'un in-

leresse grandissimo. Quello che ora pare cerlo si «>, clic non occorrono lulli

gli intcri olto nicsi, come si sostenne fino ad ora, per lo sviluppo deH'cndMio-

iie. I.e inodilieazioni prineipali die subisee il geriiie ,
pare si conipiano eolla

line del dicembre c nel gennajo. Sarebbero queste le modificazioni cbe il seui-

plice calore non sarebbe suilieienlc a deleniiinare, e che ora il signor Marelli

sarebbe capaee di provocare. Da quest' epoca il calore basia a compire lo svi-

luppo deli'enibrione. Meltendo, dal gennajo in avanii, ogni olto giorni delle

uova in iucubazione, anche dalle prime porzioni si ottcrra lo svolgimento di

Miolli brudii , quantunquc non si possa negare cbe se ne svolgcranno in assai

iiiaggior quanlila, c molto piu presto, da quelle che vi furono collocate piu

lardi. Cio darebbe una spiegazionc del come i Chinesi possano fare parecchic

coltivazioni del nostro baco nel corso di un anno. Quante cose restano ancora

a eonoscersi intorno all'embrione ed alia sua vita!

Nel comun caso non vi sono che aleunc uova le quali danno qualche bache-

rozzolo ncU'estale istesso in cui furono deposte. La semente va quindi conservata

durante il verno, al quale scopo bastano le condizioni seguenti : temperalura non

eccessivamente fredda (*); secchezza dell'aria nella localita in cui vien collocata.

II danno che sentono le uova conservate in recipienli affatto cliiusi risulta

di preferenza dall'umidita, la quale e facile la ove 1' aria non si rinnova piut-

losto che dalla mancanza dell'aria. Sebbene la respirazione, quale la si intende

per gli animali sviluppati, non accada nel germe, che e ancor privo degli or-

gani relalivi, tuttavia vedemmo ch'esso abbisogna d'uno scambio di prineipii che

luia pcrfetla privazione d' aria riesec ad impedire, per cui ne conseguita la

niorle dell' novo. Pero nci recipienti ove si conservano da laluui le uo^a stanzia

sulliciente quantila d'aria , ed il chiudere ermeticamente i vasi non e tanto pe-

licoloso per la mancanza d'aria quanto per Tumidita che sviluppandosi genera

delle muffe sulla loro superficie. Se le uova debbono schiudersi alia primavcra,

come succede ordinariamente, liasta riporlc in qualche silo fresco durante

(i) Sccondo il Ucllaiii, Ic uova ilrl bato non sopportano una tcmperatura minore di — 8 gradi.
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i primi trpori dclla priinavera; clie so si volcsscro coiiservarc per 1p colliva-

zioni aiiliinnali, conic si |)ratic() con succrsso dal I)e Saiivai;cs(*) fine dallTfi:!.

dal IJt'llaiii iicl 1833, c da molli allri, bisoj^na collocaili al I'rcddo, c ricscc indi-

spcnsabile una i^liiacciaja. L' importanlc e d' inipcdiic die I' uinidita Ic guasti,

al (|ualc scope I'in-ono jjinposli niolti nictodi c nioili prcscrvalivi; quali sarcb-

bcro
, p. e. , il collocarnc piccolc ipiantila in rccipicnli jx-ricltanicntc cbiusi c

circondali di paglia, come inscgna Bcili-Pichal; oppure 1' aggiungeie, sicconic

insegna il Bellani, della ealcc viva e del cloruro calcico nellc casscltc stcsse in

cui vcngono collocate le nova, Ic quali soslanze sono destinate ad assorbirc

r uniidila prccsistenle o ciic potrebbc enliare nel recipienle.

Talvolla pert) 1' azione della calce si appaleso nelle fatle esperienze tanlo

forte da assorbirc runiidita stessa contenuta dalle uova ncl loro interne, per

cui qiu'Ste cssiccarouo. Cosa mcravigliosa ! Ic uova stcsse cosi cssiccalc, riposte

iieiraci|ua c gonfiatcsi, iudi collocate in istufa, dicdcro ottiini baclii, in quclla

guisa clie bagnando moltc crilloganie ridotte a secco, lornano a vegelare; nello

slesso niodo clie il rotifero fatto solido come un granello d'arena medianle il ca-

lore d'un forno, si rianima c rivive se vcnga in contalto con una goccia d'acqua.

A ritardarc lo s\iluppo dcU' embrione per le coltivazioni autunnali \ enne

da taluno suggerilo d' inverniciare le uova. Ouesla pralica non oltennc alcnn

risultato: quelle uova lenule alia temperatura ordinaria con altre non inver-

niciale si svolsero in pari tempo clic queste. Forse la vernice non li sottrac

bastevolmente all' azione dell' aria, mentre vediamo anche le uova infeconde

inverniciate essiccarsi al pari di ([ucllc non copcrte di vernice. Tale espericnza

puo lulla\ia dare un'idea della poca aria di die abbisogna 1' novo per mante-

nersi in vita, e del come il lluido aerco, rinnovato , agisca di preferenza col

lenere lontana I'umidila, la quale per la sua azione direlta rovina i germi.

Le uova da assoggetlarsi all' incubazione debbono senlirc gradatamentc 1' in-

fluenza del calore. Non si dcve quindi portarli dalla ghiacciaja alia stufa; nia

prima dovranno passare alia cantina, poi all' aria libera. In questo modo lein-

brione si s\ iluppa sempre in \ia progressiva e la sua formazione liesce nor-

inale e completa. Moltc malattie riconoscono la loro causa dagli sbalzi troppo

repcntini, e specialinenle rctrogradi, della temperatura. Non e da tacersi pcro

che taluno cbbe ad osservare cbe uu freddo repentino dopo un' incubazione

protratta c poco attiva possa accelerare I'uscita del bruco , in quella guisa che

molti liori prcparati dal calore dell' estate c dall'autunno hanno bisogno dei ge-

lati aquiloni per isbucciare e svolgere, eon mirabile contrasto , le loro corolle

vaiiopinte e profumate.

(1) Dc Sauvagcs, Memorie still' educazio iie dei veimi du sela , 1763.
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PATOLOGIA DEL D.VCO
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CAPO I.

MALVTTIE DEL BOMIilCE DEL GELSO.

(A. Malattie della larva.)

II haco da seta, come ogiii animalc create, va soggclto a nialaltie clic abbrc-

\iaiio la sua vita. L'liomo col coltivarlo aitificialmentc Ic accvcbbc, e indusse

in csso inalori cIk', sebbene csisleiili in nalura c causa gia di distrnzione della

specie ancbe nel nalivo suo pacsc, pure aumentarono assai c si feccro ministri

di pill cstosa niortalita. Per alcune di (jucsic malattie io ritengo csislere la causa

nella stessa artificialc collivazionc del prczioso insetto c nell' atluale cstensione

data alia mcdesima. Iniperocclie e legge naturale che dal sovcrcbio e tempo-

raneo sviluppo d' una specie debbano scalurire quelle cause di dislruzione cbc

lendono a ricondurla ai limiti nonnali.

In falti la nalura, cbc tanta cura si prende della specie, e cbe con altret-

lanta ncgligenza sembra trascurare gli individui , ricorre a mczzi singolari per

frenare il soverchio lore aumento, e farli rientrare nei giusti confini da essi, per

favorevoli circostanzo, talvolla oltiepassati. Tra qnesli mezzi il naturalista vcdc

primcggiarc la stessa loro moltiplicazione, per cui si nuocciono a viccnda, I'uno

restando \itlima deiraltro; vede lo sviluppo di esseri minori , ma non meno fa-

lali , cbe alia lor volla dislruggono la troppo crescente specie. E questi esseri

niicroscopici, tra cui vanuo ricordate le mulTe, banno, appunto a qucsto scopo,

una lenacilii di vita amrnirabile: la loro produzione e moltiplicazione e rapida,

immensa , ed adempiono incsorabilmente al ministerio di distrnzione cui sono

dcstinali (*).

(I) .Molli niiiniali sono gliiolli ilci biulii (hi si'la, c divciilano pcricolosi ppi clanni die loro ar-

iccano. iMnini d'cssi sono causa della non liuscita dellc collivazioiii all'aiia aperla. Gli ucccili

sono da annoverarsi Ira i priini neinici del baeo. e tin (piesli le rondini nelle prime clil di csso:

aggiungansi UiUi gl'inscuivori, non elic ulcuni grunivuri; vengono poi le galline , i rngni, i

lopi, le rormichc, ec.



MONOGRAFIA DEL BOMBICR DEL GELSO 333

Lp inalattie del baco da sola sono nuinerose; parcechie pcro di (|iiiHc clu-

tilansi iion sono csscnzialmeiile tali, ma seniplici sladii di altie: bastarono al-

cimi siiilonii piinripali jtciclii"' inolli bacofili iic foiinasspio alliptlanio inalallic

(•lie lion sono iM\cr(' die passai;gi ti'a le mu' e le altic. lo riduiro assai il loro

iiumcio, indicando solamenlc le piincipali, per eiascuna dcllc quali cspoim i

caralteri patoi>;nomonici c Ic alleiazioni che le fanno liconosceie.

Del resto e ben poeo (pianlo si conosee fino ad oijgi inlorno a qiiest'inipoi'-

tante ari:;oMienlo Iroppo aneoia lavvollo nelle lenebre pei'clie abliia a sjx'ndcr-

gli intorno niolte parole; d'altronde molli autori parlarono in ispccial modo delle

inalallie del baeo. Gli cecellenii nianuali pubblieati in (juesli iiltiini anni in To-

scana ed in Pieinonte nc tratlano |)intlosto diiriisainenle, e sujigeriscono tutli

i rimedii possibiii nello state altnale della seienza. A tali fonti ebb'io rieorso

per redigere le segnenli nolizie , ad esaurinienlo del Progranima proposto dal-

ri. R. Istilulo, e solo aggiungero quelle parlicolari osservazioni ch'ebbi canipo

di fare in proposito.

ART I COLO I.

Del Caleino.

Si.io.MMiA. — Mai del scyno, cakinaccio (dugP llaliarii ); Cn/c/« ( dci I-onibardi
) ; Mun'ii (i\c'

Piemontcsl ) ; Zuccherini (dci Vcroncsi); J/«scf(crfi'He, ((rnj/f'e.s (dci Frances! ); Muscardiiis

(Linguad.); Pilzsiahl (doi Tcxlcsdii ).

Fra Ic malaltie che affliggono il baco, la piii importante, sia per la strage elie

niena, sia per gli sludii di cni fu argonienio, e certamente il caleino. Pareccliie

niie osservazioni lalle ncl 1830 (') avcndonii condollo agli identici risultati cui

giunse, dietro bellissiine ricerclie, il signer dolt. Carlo \ ittadini, che le pubblico

ncl Giornalc dell' I. R. Istilulo Lombardo ("-) , io non mi diparliro dagli scrilli

di lui , sienro di non poterc far meglio di\ ersamenle.

liibiena (3) forse pel primo parla del caleino ; dope di lui tutli quanli i ba-

cononii ilaliani nc fanno cenno, accordandosi pero soltanlo sul sintomo prin-

cipale di esso.

(1) Qucslc osservazioni fui'ono da me cscguitc in compagnia dell' amico dott. Francesco Brioschi,

attualo profcssoi'e di niiilcinatiia noiri. R. Univcrsita di Pavia.

it) Delia unliird del Ctdciiio o mal del Segno, Slomoria di Carlo Vitladini, nicmbro effcllivo

dell' I. R. Istilulo Lombardo, Ictla ncllc adiinanzc 18 marzo c 1.° aprile 18S2. V. Memoric d*'l

sudd. Isliluto, Vol. HI. pag. 447.

(3) Fcanc. Uibiena, Spkilegium de Bombyce. >'ei Comment. dell'Accademia dell'Istituto di Bo-

logna, Tom. V, pane 1.
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II mill del calcino, ili cui ])ail6 ancho Nallisnioii, t- il prodolto della vcgola-

/.ioiio d'uiia miicoiliiifa paiiicolaro , la Botrt/tix Jiasxidiia Bals., la quale, pe-

notiala ncl coipo doll' aniniale, vi si sviluppa c nc produce la moile. Prima

die si conoscosse (picsla niuHa particolare, sulla (juale il dcill. Ai^osliuo Hassi

ciiiaiiio pel piinio rallen/.ioue dei naluialisli, si eredeva die tale nialallia fosse

do\ iita a cause coinuiii , e speeialuieiite all' essiccamenlo del coipo del baco

accoiiipat;nalo dalla produzioiic di una vera soslanza salina o lenosa.

IS\steii aveva j;ia licouosciulo die le ordiiiarie cause patologidie non ponno

produrre il nial del calciiio, iiiae dovulo aldotl. Agosliiioliassi laxer sapuloniel-

lere in via gli studiosi sulla vera natura della sostanza bianca che copie il corpo

del baco dopo niorte, additandola conic una nuiffa. Airaiinuncio venneio falle

osservazioni in proposito; e nienlre Audouin s' occupava in Fiancia deU'argo-

inento, il prof. Giuseppe Halsaiuo-Crivelli I'la noi liconobbe iiella parassita una

luiova specie di niucedinea spettantc al gcncre Botrytis, specie die intiloli)

//() try I is lidssia iia.

Le osservazioni di Montague in Fiancia confenuarono quauto qui si era gia

detto, ed esteseio le nostrc cognizioui sulla natura della bolrylis del baco da seta.

A loilo recentementc si voile provaie die la bolrite e spontanea nel baco, e

die c nictamorfosi di elenienti gia juopiii nel corpo stesso delVinsetto, come a

torto si fanlastico per essa una diversa natura. Conosciutasi 1' essenza deU'in-

^olucro bianco di cui s'avvolge il baco dopo niorto, sorse la grande quc-

stione, se la niucedinea era causa od elTetlo della incite del baco; conlem-

|Hiraiieamente 1' altra ancora, se il calcino puo essere si o no sponlaneo, o se

iiivece e esdusivamenle contagioso.

Sopra si faltc queslioni si discusse diffusamenle in moltissinii scrilti , in cui

pur troppo le rcgole deH'argomentazione non sono sempre osscrvate. La letlera-

lura di silTatto argomento e forse la piij estcsa clic abbia mai offerto quaisiasi

fenomeno naturale ; e riesce un quadro fedele degli crrori cui puo tiascoriere la

meute uinaua mal diretla. La questione, per verita, e difficile assai, e coiista di

cosi coiiiplicati c niiiuerosi dementi, die cotanlo s'inlluenzano a vicenda, che ar-

duo al soiiimo riesce il fissare la giusta imporlanza che ciascuno si mcrila, nello

scopo di dedurne dei logici corollarii.Ma alia fine, merc6 specialmenlc le belle

osservazioni del dott. \ itiadini, si raggiunse la sicura cognizione deU'essenza della

malattia e del suo niodo di dilTusioue. Lo slcsso dott. Agosliuo Bassi, che pel

priiiio aveva soslenula la coiitagiositii del calcino , in questi ultimi anni audi)

proclamando anchc la sua spontancita; deviando cosi dal giusto sentiero in cui

esse pel primo si era collocato , ed aveva coUocalo gli allri.

Le osservazioni sulla spontancita del calcino, le quali sole lueritano di csscrc
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ciliilc, pprdic acccnnano pur sonipie ail iino spiriloosservatorc assai csercilalo,

c ad un inodo grandiose di inlerprclare i falti, sono quelle di Guerin-Mencville,

(li mi pnrlero a suo Iiio2;o.

Oi}i<i<:ila a/rinfezioiic : sinlojiti c iuvmione del calcivo. — In lullc Ic opo-

clic della sua vila puo il bombicc del gclso andar soggetlo alia nialaltia del

caicino, o , coiue si diia piu al)i)asso, aU'infczionc calcinica. Tultavia e dopo

i'uiliina muta, ])rinia di fiiare il bozzolo clie esso appare piu capace di coutrar-

la. Sieeonic e dessa eonsistente nell' assorbiniento d'una sostan/.a Aegi^labilc

ehc gli provicnc dall' esleino , e che deve viverc c sviluppaisi a spesa dei

litpiidi del suo corpo, cosi 6 facile comprendcie elie quanto piu eslesa saia

la snporficie del eor])0, e ma2;p;iornienle ampii saranno gli alrii pei- cui ponuo

entrains i gernii d<'l parassila (slignie o bocca), quanlo niaggiorc sara la eo-

pia del veicolo capace di trasportarli (aria per le stigmc, foglia per la bocca),

e piu cstesa sara la superficic degli apparali nei quali questi germi ponno

niettersi in contatio coi liquidi del baco ( trachce e inteslino ) , tanto piij fa-

cile sara 1' iufezione. Da tuUo cio cousoguita die rinsello perfello vi va sog-

getto a prcferenza per 1' attivila della sua respirazione accompagnata dal

grande s\ ilup|)o del sistema respiratorio
,
poi la larva negli ultinii gioriii della

sua carriera, (piando cioe s'avvicina alia niaturanza; (piindi la larva nelle priuu;

epoehe della sua vita; da ultimo la crisalide che uon si nutre, che sla cliiusa

nel suo bozzolo, che sospende la sua respirazione quasi tolalniente, e che sla

avvilu]ipala nella sua buceia ehilinosa densa e rigida.

Sulle prime nessun sintomo si ha aU'esterno del corpo del baco il (piale

islruisca della appena aceadula infezionc, nessuno nelle sue abitudini. II suo co-

lore non si modifica, non la sua fame, non lo stato chimico de' suoi umori. I suoi

movinieiiti sono normaii , come anehe la consistenza lutta delle parti del suo

corpo. Ouantunque non lontana la sua line
,
quantunque il germe del morbo

die lo trarra a morte circoli gia nc' suoi visceri ,
1' apparenza del baco e

quella della floridezza. Si aggiunga ancora, che andandovi soggetti anchc bachi

gia sollrenli per allre malatlie, questc non coslituiscono un caraltere negativo

per la possibilita dell' iufezione avvenuta.

L' unico sintomo possibile della prossima morte del baco lo si puo oltenere

raccogliendo una goccia del suo sanguc e solloponendola al niicroscopio; nel

qual easo, secondo Guerin-Meneville , si polrebbe scorgere la nietamori'osi dei

globuli sanguigni c i prelesi suoi ematozoidi; e secondo il Vittadiui, si ponno

vedcre (e questa 6 la vcrita) i conidii , ossia que' particolari corpi vcgetabili,

cui da origine la primitiva vegelazione delle sporule botritichc, e che sono alia

lor volta il punlo di partenza per la formazione dei lalli. Ecco a quanto si
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ridiico cio rhc sapjiiaino intorno alia moitc clio colpii'a il baco, la (nuilo pcrcio

ariiva soii/.a clu' ce nc accorfiiamo, coiiu' fnliniiw, giusla 1' csprcssioiie doi iiiciio

vciigoiili baconoini, die non ponno capacitarsi come un baco cosi sano c chc

ailt'iupic rogolarnicnte a liillc lo siio ftiii/ioiii I'acchiiula gia in so il principio clii'

lo liana a (-("rla iiiorlp.

(Jiiando la iiioilc i- assai prossima, c (piasi dirci giii iiinoltrala , il baco sos-

ppiidc il cilio, 1(1 addi'iihi per abbaiulonarlo tosto, c lenlamente cerca di lasciar

il liiono in ciii si l^o^a. Si la piii lonio c inlorpidilo nc' snoi mo\iinciili c lo

pulsazioni dol canalo dorsalo divonlano piii lanjjjuido. La posizione del suo cor-

po, arreslalo I'lic siasi nol Inogo ovc sara colto dalla inorte, lia un aspctlo af-

fatlo proprio, nd mcntrc clic o sorpirso da inia niolU'zza c jiastosila pailicola-

iT, da una ilaccidila dio \a croscendd siiio al nioincnlo in ciii il baco cessa

di \ivcre. Alcuni nolarono dcUc niacchie \ iiiaccc invadcre il coipo del baco

prima della inorte; altri ritcngono invcce qucsto fenonieno susscguirc la morle

stessa. Tale difTorcnza d'osservazione potrcbbe spiegarsi, come giustamcnlc fa

rimarcarc il signor Ciccono t'), dalla \ iolonza o quanlila del contagio.

Fcnoniciii sensibill cnncoiiiilanli la morle del baeo.— Da qneslo islanle inco-

mincia una serie visibile di fenomeni earatleristici della morle speciale per calci-

uo. Appena niorto il baco, il cadaveree floscio, e abbandona, selo si punge, un li-

quido analogo a qucUo del baeo sano, il (juale pcro si fa piii lenue, piu cbiaro,

assuniendo un color rossaslro. In qucslo state il sangue si fa palesemente acido

a tutti i realtivi. Ma il li(jnido diminuisce presto di quanlila, c con questa di-

minuisce allresi la (loscczza in cui trovasi il baco al suo morire. Frattanto una leg-

giera tinta rosco-vinata ne invade il eorpo
,

per lo piii con una progressione

coslante; iuconiinciando cioc dalle parti posteriori alia base del cornetto, c por-

tandosi autcriormente. 11 eanale dorsale e indicalo da una linea rossastra piu

niauifesta: ma (juesia linla \wi invade il eorpo tutto dell' aniniale, che conteni-

poraneamenle si fa anclic piii duro.

A 20 ore circa dalla morte il colore e la solidificazionc del eorpo hanno rag-

ginnto un com|)leto sviluppo , c il liquido interno divenulo assai acido non

cola pin; quindi per oltenerne bisogna spremcre i tessuti che ne sono ind)cvuli.

Tal\ olla a (piesl'epoca comincia il eorpo a raggrinzarsi un poco e a contorcersi

forniando ddlc curve. Sc il cadavere si lascia sul letlo ove I'animalc mori, dopo

un altro giorno all' incirca comincia a coprirsi d' una delicatissima lanuginc

(1) CiiTouc, opera citala, pag. 2t'i.^Vcili aiiclic: Cicconc, Siir les iiijmj)lnincs,le diagnostic, etc.

,

de la miiKardine. Complcs rcndiis dcs seances dc TAcad. dcs Sciences, 1853, T. XLI , N. H ,

pag. 900.
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Candida chc spicca sul foiido abbiunito delle parli. Questa lanuginc comj)aic j)ci-

lo pill eon (|iialch(! online; e conic il letlore avra gia inlra\edulo clie il tulto

pio\ icne dall' inlerno del baco (di che diio piu a liin£;o fia poeo), cosi Iroverii

iTi^olarc (lie i |)iimi |)iiiiti in cui essa deve conipariie sono appunto (juelli chc

onVono una comunicazione tra I'interno c rcsterno: dap])iinia quindi lesligme,

la cui snperficie vedesi oeeupala da un peniiello di laiuigine holriliea ;
poi il

fondo della bocea fra le niandibole; e da ullinio le porosila Inlle didia [)elle, co-

tnineiando da dove qnesla e piu csilc (Ira gli anelli), per progredirc alle parti

chc lianno un niaggiore spessore. Cosi in breve, specialinente sc concorrano a

favoriila una ternpeialnia idia ed un cerlo grado di iiniidila, liitto il eorpo del

baco e eopeilo da (piesla bianca lanugine che volge leggcrnienle al lalliginoso.

Tale lanugine da allro non 6 cosliluila die dal niicelio a (fig. 257, Tav. XV)(1)

della i)otiilc che va estendendosi , c che involge come dcnsa retc lutlo il ca-

davere del niisero insetlo. Oucl niicelio si laniifica, fineb^ airivato al suo mas-

sinio inviiujipo e capace di irnllilicare: alloia si copre delle seiiienli propiie a

questo gcneie di mucedinea , cioc!; di sporule c,c, (fig. 257), che ad occhio

nudo piesentansi come polverc inipalpabile d'un color bianco opaco, terrco come

fior (li calrp; delle sporule costilniscono nil denso. slralo che circonda la lanuginc

mucediniea, come questa circonda il baco. In qneslo stadio avanzato ed ulliino

di sviluppo della muffa, il corpo del baco tinge le dita in bianco; Ic sporule

mature, in miriadi infinite, si staccano dal micelio die le ha generate e cadono

coms linissinja poh ere , e o s'atlaccano ai corpi che toccano il cadavere, o si

lasciano trasporlare sull'ali del venlo, cio che non accadcva quando il cadavere

era solamente avviluppato dal micelio botrilico avanti che portasse semi.

In (|iieslo inomento la facilita al contagio e massima; quelle sporule tanto

esili e cosi luniicrose, lanio leggierc e cosi faeili ad esscre disperse, vanno dap-

pcrtutlo, s'insinuano ovunquc ed a grandi distanze, potendo esscre assorbite, e

possedendo la capacita di riprodursi se appciia vi concorrano convenientemente

r uniidila e la lemperalnra.

Continnando nel cadavere la perdila dc' suoi uniori, la polvere bolritica cade

lutta tosto ch'essa venga toccata, ed allora il corpo del baco, a diff'erenza di

quanto avviene ncUe altre malattie, anziche pulrcfare, vedesi ridolto ad un

seceo cilindretlo, contorlo, raggrinzato, nel (|uale diflieilmcntc si puo ravvisare

la primiliva larva.

(i) I micologi eliiamano micelio {niyfeliitin) qiiclla fitia rctc di filamcnli o stcli inlrccciali in

varii sotisi chc (inasi liiUc le niuffc pi-csciitano in un piinio slailio del loro sviluppo; i quali sicli

nlliuijjaudnsi porlano poi i semi o Ic uponile (sjfoice). Gli slcli scparali piciulono il uomc di

lillli (Ihttlllls).

Vol. VI. 43
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nflloroM'oiiza crkldlliiKi die kiiccoiIc ulhi holrilicd siil rorpu del baco. — So

([lu'slo cadaviMT si spoglia dcircdloiTSccii/.a lioliilica ora luciitovala o si maii-

ticne aU'iimido, si vede copiiisi d'lma cinorrsccnza salina, la quale osservala

al niicrosfopio nioslrasi composla di ciislalli prisniatici, d'aspctto vitroo, traspa-

rt'iilr, (• ciic pirsciitano le loro ostinuila ta^liato ad angolo oltuso. Sono prismi

diiilli, a base irltangolarc, die si deeussano \aiiaiiiente, presciilandosi laholta

sotio forma rafi;siala (fig. 2C3). Qiiesti erislalli danno reazione acida, e Irallati

cdila polassa svoljjoiio odoie d'aninioiiiaea; sccondo il Cardone , eilalo anclie

(lal \illadini ('), consislerelihero in una eombinazionc di acido allnnmnko eol-

laicali volatile. In qiiesto nioniento il poco licjuido denso, fetido, die sta nel

eoipo del baco, so \iene eslratto, genera, evaporandosi, una massa di ciistalli

analoglii a (|nelli or ora descriiti, e die copiono il eorpo del baeo dopo I'efllo-

reseenza botriliea. Da cio si eoniprende che sillalla eristaliizzazione si operera

andie tra i visceri del cadavere , c die dara ad essi una durezza lapidea.

Tagiialo il baco con un coltello, lascia la superficie rccenle d' una hicidczza

singolarc , eguale a (piella die presenta un crislallo che si cliva. A lale cireo-

slanza devesi allribuire la falsa opinione di coloro che credono essere il ealeino

una crislallizzazione. La quale opinione emessa piu volte, venue nuovamente

ii])rodotta anche in questi ulliini aiini. Ouesto slrato di sostanza crislallina fu

pure gia constatato dal farniacisla signor A. Nani, coiuc lo fa rimarcare il Lo-

ineni (-). Gli accennati cristallini scricchiolano se confricati fra due lainine

di vctro.

Kceo quanto rocdiio puo aflerrare aU'esterno del misero aniniale. Tullavia

gli studii che niaggiorincnte iuteressano il lisiologo, sludii dal doll. C. Villadini

fatti c descritli in niodo mirabile, sono rivolti alio sviluppo inlcrno del parassilo

ed alle alterazioni che oU'rono i tessuti ed il sangue.

Sviluppo ilelln holri/e. — Ouando una sporula (^) e penetrata nel eorpo del-

r inselto, ed e venula in conlatto col sangue o col liquido circolanle tra i suoi

visceri, comincia a svilupparsi , e cio fa in un niodo tutto particolare e differente

da quello che segue quand'essa puo gerinogliare in un liquido a eonlalto del-

I'aria. In (|uesto caso la niucedinea puo dilTondersi piii faeilmente, poiche ar-

riva alia superiicie del liquido ove I'aria la circonda , c dove cssa puo iunal-

zare i suoi talli portatori alia lor volta di sporule.

{IJ Jlciiioria cilala, pag. 467.

(i) Memoria V sul Calcino e mil Negrone , pag. 36.

(:i) Sporule, conic si e vcdulo, sono dcttc i semi o gli orgaiii ili riprodiizionc dcllc mullc. Si

|iioscntaiio gcnoralmeiUc soUo fomia di grancllini cliuici o slcrici, sccondo Ic varic specie, |)iii o

incno grossi , c divcrsamcnlc disposli liingo i lalli od nllc loro estreniita.
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Scilupito dclla botiite funri del corpo del baco ed in perfella libcrlii. — In

quest' ultimo caso , iii 48 oii' una sponila di botiitc gcrniDi^lia , lalliscc e frul-

lifica. 11 tennine ili tempo ora iuditato e, a dir vcro, il piu breve die siasi os-

servato, ed e euiiuentemente eollei^alo col grado di leniperalura , con (jucUo

deir UMiidita dell' aria e collo slalo elellrieo di (juesla. Dopo (jualelie ora die la

spoiula e nel licpiido (die puo esserc acqua di gomma, di zucclieio, di colla

di pesce, il sangue slesso del baco, ma estrallo dal corj)0 della larva, e parecdii

altii, non eselusa raetpia distillata) euielte uii filameiilo, talvolla due;, i (piali

si alluiigano rapidamenle, si raniificano , s' iutiecciano formando un intri-

cate micelio, dal quale sorgono allii filamcnti che portano poi Ic sporule e

elie pi-endono il nome d'l fiiNi fni/lifcri (Q'O,. a.')? e 258). Ouesti talli o sleli

i'rultireii dapprima soiio seinpliei , uniformi , e si rarnilicano. AUora sollanlo

producono le sporule, le quali sono rotonde, sfciiche, ed escono libere ed iso-

late dair apice delle suddivisioni e delle ramificazioni in cui si pailiscono gli

steli. Ksse si accuinnlano attorno a quesli formando dei piccoli amniassi
,

piu

ineno voluiiiiiiosi, ed abbaslanza somiglianli ai giappoli dell'uva, giusta la

espressionc del dottoic Vittadini.

Ecco come si sviluppa la bolrite nei liquidi ne' quali puo libciamcnte com-

portarsi, c dai quali puo usciie alia superllcie per mellersi in conlalto dell'aria

e porlar le sue sporule. Era necessario il far precedere la descrizione di questo

modo di sviluppo della bolrile , affiiiche potesse servir di confronto con quelle

die essa segue alloraquando si uuillipliea fuori del contatto dcU' aria , eome

{' appunlo il caso del sangue del baco allorche sta aucora diiuso nel eorpo della

larva, e che e sollralto dal dirello influsso dell'aria ambicnle.

In questo secondo caso la sporula, o meglio i primi lalli die da essa si svi-

liq)|)auo nel seno del baco, comporlansi in modo diverse, che e proprio a lulle

(juante le mucedince collocate nelle stessc circostanze , ed e modo inipor-

tantissimo nel case noslro speciale
,
perche ci da ragione di moltissimi falli

che accempagnano lo sviluppo del calcine nel pralico allevamento del baco

da seta.

Moltiplicazione per eoni.dii. — 11 prime fdamento b (fig. 259) che escc

dalla sporula n manda fuori ai lali dei piccoli cerpicciuoli c , c, ovali di

forma, |)iu o meno allungati e fusifemii , Irasparenli , in cui nen si scerge or-

ganizzazione di sorla. Stanne essi attaccati assai debelmentc alio side che li

iia generati per una delle lore estreniita acuminate , e seno rivelte era verso

la sporula d'ende usci il filamento che li porta, ed ora verse I'eslremila libera

di questo. Gli accennali cerpicciuoli prendono il nome di conidii (conidiu),

e sono alternativamente cellecati ai lali del filamenlo generatere , che pare
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aveili forniali dolla soslanza !!;raiu'llosa in csso contcnula. La produzionc doi

conidii i- rapidissiina : appciia slaccali alhingansi (d, (li>;. ^50) od allri (|iiindi

nc prodiicono {i\ p\ cost die in broxc, sia iicl saniijiii' del baco, sia in cpialsiasi

altro corpo Ii(|Mid() in ciii arlific-ialinciilo siansi fall! g(>rmogliarc, vogsronsi i co-

nidii niuilaivi ontio a miriadi, o litMnpicndosi poco dopo di materia s^ianellosa,

ejiuale al lilainento da eiii ehbero orij^ine, produne alia lor volla o nuovi co-

nidii, o (ilanienii capaci poi di porlare rami IVutliieri e sporule, tosto die Ic

volnte dicostanze il pcrmetlano.

Onesto modi) di molliplicazione per conidii (> ceitamente inferiore a (jnello

per spornle , e rappresenlerebbe cpiasi il modo di molliplicazione piM- gcr-

ininazione ncl regno animale. Attnalmcnle c a tntli nolo come esislano ncUe

class! inferiori del regno zoologico dcgli animali chc per Inngo spazio della loro

vita si riprodneono per gemme (generazione gemniipara) o bulbi , in forza del

(piale |)roeesso nna parte del loro corpo manda i'liori una jiiopaggine die in

breve si organizza e diventa eguale all'individuo gencratore , ragginnto il qiial

punio si stacca aecpiistando esso pure la capacita di riprodursi in lal guisa. Ma
per Intti (piesli iii(li\idni in lal modo piodotii arriva un'epoca, delinita o dal-

Peta, o dalla iiatnra deH'ambiente, o dalla stagione, nella quale, provvcduli di

ovarii
, generano nova che poi riproducono le specie. I conidii della bolritc sono

le geinme o i bulbi ora indicali , come proprii ancbe degli animali inferiori,

nienlre le nova di quesli sarcblicro poi rappresentale dalle spornle.

La presenza dei conidii forma I'unico sintomo che col microscopio si possa

osservare qnalchc tempo prima della niorte del baco, sinlomo die precede

Intti gli altri dipendenti da questo, c die si ponno considerarc come rdTello

ildla vegetazionc della bolritc.

Delia bolrite come specie vegelabile. — Non e niollo tempo die il generc

hofrt/tis era ancora mal dcfinito, ed in esso venivano registrate mucedinee assai

diU'erenti fra loro. II carattere principalc di questo genere sia nella fruttificazione

,

nella generazione apicale degli steli fruttiferi di sporule rotonde, libere, solilarie,

che si raggruppano poi di mano in inano che vanno formandosi.

II professore Giuseppe Balsamo-Crivelli cosi caratterizza Xa Botryds Bdssiana,

cui prima avca gia denominata li. paradoxa :

B. Bassiana, floccis deiisis, albis erectis, raniosis, ramis sporidiiferis, sporulis

subovalis.

A (juesta diagnosi il cclebre Montagnc sostituiva nel 1837 la segnenle:

B. Bassiana Bals. floccis fertilibus candid is, ereclis, siniplicibus, dic/iolomis,

brevilcr ramosis, ramis sparsis sporidiiferis, sporidiis globosis, circa apices ra-

morum puree coUeclis, tandem capilato-conglomeralis.



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO oil

Finaliiicnlc il Corda nel 1842 (0 rivide il genere JJolrylis, sccoiido liii au-

for tro|>j)o inal di-finito e coni'iiso, conic cgli accenna cspressamentc, e gli al-

tiibul dei caraltcii i (|ii:ili aicordansi porfellanicnle con qnelli posseduti dalla

nostra specie clic per lal modo \a lirciita ad csso. F.cco la dcfinizionc del Coida:

liotnj/is tji'iius: /lorci sjMtridiifcri crvcli, scptall ramoai; raiiiis nniiulistjiic scjita-

lis; capiliilis sporarum nultis. Sporw acrogenea, tiomogeneai , solifarim evolulw

,

simp/ices, conlimue, ad apices vel lalera ranmlorum irregulariler accunmhitic

vel iiispcrsw.

La specie poi si distingue per la piccolezza c sfericila dclle sj)oinle, pel vo-

lume rclativo dei lalli, e per la inanicra con cui qucsti si diianiano: in una

parola, pei caratleri (utii qui sopra lifniti.

Ma ritoruiauio agli ell'i'lti deila botrite vcgetante in scno del baco. Vcdcnimo

die (piesta finclie trova spazio per eslendersi, e flnche non e obbligala a passare

aU'esteino, si niolliplica per conidii, i quali invadono con una rapidila spaven-

tosa lutlo qnauto Torganismo, e non v'ha goccia di sangue cbe si possa estraire

da quaisiasi parte del corpo del vernic che non se nc nioslri ricca a dovizia;

de' quali conidii alcuni gia s' allungano e Irasforniansi in talli. Per tal modo

in breve tutti gli organi del baco vengono ravvolti da una retc densa e fitta

di micelio boli'ilico.

Cri.<l(i/li clip si fniiiiauo nel sangue del baco. — Contemporancamente alia

riproduzione de' conidii si osserva un altro fenomeno assai interessanle , in-

tendo dire la genesi di una quantita immcnsa di crislalli «, a (fig. 202), di

vaiia grandezza, die prescnlano costanteniente la medesinia forma. Qucsti s'av-

volgono e scorrono col licjuido in cui vanno formandosi, e nel quale i globuli

echinati vedonsi sconiparire sensibilmente, finche spariscono del tutto , conic

vedrcmo fra poco. Talc fenomeno accade gia nicntre il baco cslcrnanienle non

nioslra ancora sintonia di sorta: niangia come di consueto, ne da indizio alcuno

del processo di nuilazione cbe va subendo il suo sangue.

Natura chimica dei cristaUi. — Scbbene la copia di silfatti cristalli vada au-

nienlando e si faccia considerevolc, pure e difficile il raccoglierne a sufficienza

nello scopo di assoggeltarii ad un' analisi chimica. Kulla ancora si conoscc in-

torno alia loro natura chimica.

Nalura geometrica. — Non cosi della loro forma , apparendo essi assai

nctlamenle delineali sotto il niicroscopio. Oucsli cristalli sono prismatici ed

(1) Coida, Aiikituiiy ziim Sludiiim der Myrologie, 1842, pag. 43. 11 gcncre Boliytis appar-

ticuc allu faniigliu dclIc Pxiloiiiacece Cord., dccinia dcirordine dei Coniotiiycetes di Nees (Nccs

ab lisciibcck GoUf. , Das System der Pilze uud Schiviimme. Wiirzburg, 1816).
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ii|)parlciig;ono al 2." lipo ciislallino do' iniM('ral()i:,isli, ciot- al prisma a base (|ua-

(liata, la cui nolazione tioiicrale si sa cssoic n : « : oo A, in cui h e lalvolta '/s.

pill spesso Va, e "«'" I'lir voile 'i , :} (a: a : '/j, V-j. 2, 3 // ). Ke due basi sono

sornioiilale da due piraniidi (|uadiiialere, le eui I'luiue si tr()\auo ei;ualinenleseiii-

pre ineliuate suU'asse h (^
circa 'i5"). II prisma laholla c cosi alluiii^alo da lai-

iiiiuiare un esile basloncino (fig. 262). Ollre a quest! cristalli veggonsi alcuno

voile degli aciculi salini, esili assai. decussati e in I'asci. Gli stessi crislalli si

vedono anclie nel sangue della farfalla ad'ella da idro])isia. ( Vcdi Patolo(ji<i

ilclla fiirfalhi.

)

Origi)ie dci crixfalli prisiiiatici. — Pare omai certo ehc quesli crislalli trag-

gono oriiiiue da una melamorfosi della materia di cui constano i globuli eelii-

nati. Aeeade spesse volte di vedere sotio il microscopio (jualclieduno dei globuli

sanguigui in \ia di deeomposizione, di delluenza (fig. 2CI), (piasi in atto di dar

origiue ad altri globuli, e presentare nel suo mezzo qualche crislallino in via di

I'ormazione. In (jueslo caso il globulo sanguigno non da pin origine ad altri

globuli eguali a se, ma bensi ai mentovati ciistalli , i quali sono uno sladio di

melamorfosi regredienle della materia organica. Si osscrva infatti che. quando

si formano i cristalli diminuiscono i globuli al punto di sparire lotalmente. La

(|uale melamorfosi regrediente suceede massiniamente sollo rinlluenza della ve-

•;elazione della botrite per couidii c per lalli. La scomparsa dei globuli uei baehi

alTetti da calcino fu gia nolata da Guerin-Menevillc, e sanzionata dalle belle

osscrvazioni del doll. Carlo Viltadini. 11 liciuido clie insieme ai globuli va spa-

rendo nel corpo del baco sotto I' inlluenza della vcgetazione della botrile e

della formazione dei cristalli, si fa acido ; e quest' acidificazione del sangue k

conscguenza anch'essa della germinazione dei talli botritici, e non causa di cs-

sa, come si pretendeva da molti.

L'esperienza c I'osservazione vengono in appoggio di quanto espongo.

1.° Se si fa germogliare artificialmente la botrite in un liquido neutro od

anche alcalino, questo passa a poco a poco alio stato di acidita; acidita che non

si osserva nello stesso liquido conservato in pari circostanze, e uel quale non

si pongano a sviluppare sporule botritiche. Egualc fenomeno si riseonira nel

sangue del baco estralto dal corpo dell' animale sano e in egual modo spcri-

mentato. II licpiido sotto I' influenza della vegetazione bolritica non putrefa, ma

si (lissecca.

2." La formazione de' cristalli e un allro fenomeno dipendente dalla frultifi-

cazione della botrite. Altre nmcedinec olfrono I'eguale particolarita, dal die ne

consegue esserc il fenomeno dipendente dal falto di quesia vegetazione e non

dalla natura del liquido. ii (]uale peio deve esser capace di fornire gli elemenli
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|)iinii. I.a liittrytis cana Kunz (fig. 267), la quale, come osscrva il Vitladini,

lion ( jiarassila die dellc sostanze vcgelabili, durante la sua vcgctazione si cir-

conda di belli e iiumerosi eiistalli otlacdii c, c (fig. 267), i quali si vcggono

allelic iieiriritenio de' suoi filamenti.

Per lal inodo le eaiise dell' iiiduramenlo del corpo del baco si riducono allc

Ire segucnli: I." la produzionc della mucedinca; 2." la produzionc deicrislalli;

:?." i' eva|)oia/,ione norniale del eorpo aunientala allorquando la niulTa venendo

aU'csterno rende assai j)iii aiiqiia la siipeiricie esalante. Di (|ucstc Ire cause

pero la produzionc dei cristalli c forse la niaggioro, mentrc produce una specie

di sali/ienzione del corpo de! baco.

Ouando non liav\i piii liipiido sollo la pellc della larva, (|uando 11 iiiieelio

invase tuUi (|uanli gli inlcrslizii iiitervisccrali , la bolrile esce pei fori eiilaiiei,

per la bocca, perle stignic, c produce qucH'elflorescenza di cui come fcnomcno

esleriio e sensibile ho gia lenuto parola: ai talli succcdono le sporule, eoni-

piendosi cosi liitlo il corso della \ita della muccdinea, e con esso le fasi della

inalaltia del ealcino.

Riiiiane il cadavere, fonte di inimensa infezioiie, poiehe ognuna dellc spo-

rule che alinienta c capacc di uccidcre un'altra larva, sia durante la stessa edii-

eazionc, sia anelic dopo uno o piu anni.

Dinulti (Ifir inciibnzione.— L'inciibazione della malattia varia sccondo I'alrio

pel quale la sporula penelra nel corpo del baco; cio6 secondo il tempo clie

ella im|)iega a inellersi in conlalto col sangue
,
quindi anelic coUa eopia del

sangue stcsso. Tale sladio d' incubazione, mentrc e di qualcbc durata nella larva

della prima eta, 6 invcce brevissimo in quella dell' ultima, come brevissimo e

nella farfalla. Ouando I'atrio e cguale, cd eguali sono le altre condizioni, si

osserva elie la bolrile oceupa egual leiiqio a prodnri'c i suoi disaslrosi efl'elli.

Diitala della malaltia. — 11 tempo die iinpicga la botrite a togliere di \ita

r insetto che invase, varia secondo I'eta di esso, e piii ancora secondo il grado di

temperatura: la durata della malattia oscilla quindi da 12 a 15 gioriii, oppurc

da 3 a 4. Nella farfalla questo periodo e ancor niinore. Le condizioni di'l

sangue lianno poca inllucnza sul proUingamento o sulla diminuzione della du-

rata del niorbo. 11 sangue del baco gia alFelto dal negronc o dal giallume non

rifiuta di laseiar svolgere nel suo seno la botrite, nc diminuiscc la rapidila colla

(|iiale puo dessa germoi;liare. In due giorni |)Uo morire un baco calcinato andie

alVello dal giallume.

Mi'zzi d'inneslo. — Un innesto ben falto non fallisce mai, e si e sicuro die

raiiiinale moria calcinato. L' innesto si puo fare in parecchic guise: 1." dando

foglia imbrattata di sporule; i." soH'rcgando il corpo con sporule bolritiche;
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S.° inni'stando alcunc sporule con uii aijo, cd iiilroducciulolii sollo la pollc in

(jualsiasi parte dol lorjx); 4." facendo passari- nna cononle d' aria sul coijio

del baco die abbia lambilo lui cadavcre efllorcscenlp.

Oiicsl'nltinio moz/o, cli' io iisai pin vdlli-, o soinprc con i'clice linscila, vcnnc

da nio pri'l'oiilo pi-rclii' mi parvc niollo analogo a ((Ui-llo ciu- inipicga la nalura.

Ecco conic io operava: fatla costrnirc una cassctla a volri, sul suo fondo sten-

deva una role rialzata di circa un' oncia, sulla (juale collocava dci bachi; da un

lalo poneva un Innie acccso sollo un tubo capace di oporarc un ricliianio d'aria

dairinlcrno della eassetla. L'ariapoi ave^aaccesso nella cassella per uu'apertura

(liamctraliiu'iile opposta al tubo aspiralorc, c passava sopra il cadaverc di alcuiii

baclii coperii di sporule. La poca correnle d' aria cos'i oltennia baslava a Iras-

porlar ueH'inlerno della cassella le sporule c a deposilarlc sui baclii. (jueslo ci

pro\ a (juaiilo poco occorra per disseniinarc le sporule della bolrilc , Ic (piali

per (pianto pesanti, non Io sono al pnnlo da rcsistcrc alia forza dcU'aria, bene

spcsso iucaricata dalla nalura a dill'ondere i ijeiini delle sj)ecie organiche.

La sicurczza dell' inneslo c la facilila prodigiosa coUa quale si sviluppa la

botrite in scno del baco, provano la soninia conlagiosila di qucsla malallia. Per

conlagiosila, nel caso del calcino, non devesi gia inlendcre la produzione di

(pialehe fomilc o miasma parlicolare prodollo e produllore del crillogamo

;

bensi il crillogamo islesso die si dissemina con una lanla facilila, die penetra

nel corpo del baco con una tale prestezza, c che si niolliplica Ira i suoi visccri

con una cos'i sorprendcnle rapidila.

GeiH'si spontanea del caleino. — II calcino riconosce sempre la bolrile per

sua causa:' INonpuo egli csscrc sponlaneo?Le belle osscrvazioni del doU.CarloVit-

tadini ci fanno sicuri nel rispondere negativamente. Unica causa del calcino e

la niucedinea die si dilfonde e propaga.Fra gli argomenli cbe si produssero in

mezzo per soslenere la sponlaneita del calcino, alcuni non nierilano neppurc un

serio esame per esserc rigettati, altri invece sono di qualdie imporlanza. Per

essi si viene ad agitare la qucslionc della genesi spontanea non del male nia

del vegetabile slesso, questione assai grave, ne nieno difficile ad esseie risolta

in uu modo ailatto decisivo. Pcro tulli i reccnti sludii concorrono a riliutarc

la genesi spontanea, il ricorrcre alia quale in molti casi e verainente antilogico,

(luaiulo la copia immcnsa dei germi di queste niuccdince, la loro piccolezza,

la lenacita della loro vita non ci possono niai tranquillizzare sulla loro assenza

sulla loro inerzia. I principali argomenli della sponlaneita del calcino sono i

segucnli (l)

:

(1) Vitladini, Mcmoria citata.
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1." Si dissc normale il suo svilupjjo nel cadaverc delle faifiillc ('). Mlladiiii

provo falsa quest' asserzionc. Ricerclic fallo sopra piu di 5,000 farfallc dcMioiii-

bi/x moi'i e d'allrc specie lo cliiarirono: die se (pieste soiio riij^iiardale dal cnn-

lagio, inuojono seiiza puiito ollrire bolrite. Per I'opposto, esse iiuiojoiio in due

giorni se ne furono aitificialiiientc infettc.

2." Giieiiii-Meneville sostemie i globuli del sangue inelainorfosaisi in bolri-

le. Da Intlo (luanlo si e delto nel decorso di (pieslo arlieolo risulla eliiaro elie

Guerin-Meneviile seandiio i eorpuseoli oscillanti per nielaniorlosi dei granuli del

sangue, e come un ]uiin() stiuiio d'alliuigamcnlo per diventar lalli botriliei.

Per uno stadio poi di niaggior allunganiento |)resc i conidii slessi, (piella speeie

di bnlbi elie dissi cosliliiire un niodo parlicolarc di niolliplieazione della bolrilt-

quando e inceppala nel sno sviluppo.

3.° Ultimo argomento e la possibililii dei germi calcinici ingeniti, sia primitiva-

mente, sia in eonseguenza d'un'alterazione degli umori del baco per una preee-

dcnte malattia. Riguardo al primo di questi due casi, cbi vide mai silTalti gernii?

chi, avendoliper avvenlura vedutl, pote assicurare csscrsi la generati priniiliva-

mentc, e non derivare dallesterno? Per essere vcramente ccrli della genesi

spontanea del caleino, bisognerebbe riuscire con un mezzo ben di verso da quello

delle sporule bolrilielie a produrre la morte dell' animale e con cssa ad olle-

nerc il ealcino. ISel 1850 io ed il mio amico prof. Fr. Brioschi, oceupandoci

di simile argomento , tentammo in varie guise di averc sponlanco ed artificiale

il ealcino ; ma indarno. In un sol caso credemmo di esserci riusciti ;
pero dopo

delicato esame non potemmo a meno d'accogliere il dubbio clie anelie in quel-

I'unico caso (piaklie germe fosse pervenuto dall'esterno. II supposlo sviluppo

spontaneo erasi da noi oltenulo dopo aver sottoposto il baco ad una corrento

elellriea , fiecandogli alle due eslremila del suo corpo due esilissimi fili di pla-

lino die eorrispondevano ai due poli della pila. Al j)olo negativo il sangue ap-

parve acido, e dopo alcuni giorni quel baco mor'i calcinalo. Io cito questo falto

non tanio perche io riponga fede in esso, quanto per additarlo agli sperimen-

lalori die amassero ripeterlo, variandone le circostanzc ed attribuendogli il va-

lore die si merita.

Nessuna (illcra:ioHc organica e necessaria alio suiluppo della bolrite. —
Riguardo alia neeessita d'una preesistente alterazionc degli umori osserveremo

che se la botrite si sviluppa anche nel baco sano, e inutile la previa alterazionc

del suo sangue e de'suoi tessuti. Si banno in esso i conidii, mentre ancora

(1) Grassi, Stil Caleino o mat del segno nei baclii da sela. Milano, 1830, in 8."

Vol. VI. 44
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lU'ssiina aitcraziono oirroiio i \ iscori liilli, compiosovi il tcssuto adijioso, i oiii

loliiili poniio stare iiiallcrali Iraiiuiicz/.o a saiiguc, in ciii gia vcgcli rigogliosa

la liotrilc iic' (li\iM'si siioi sladii.

La spontaiK'ita di'l calciuo non s'appoggia sopra alcmi lalto ccrlo, e per

aniinotliMla sarcblic tl'iiopo lillnlarp dali sicmi , i qiiali ci indieano per lo

mono clu' il calcino si produce eerlaiiienle col nie/.zo dell'innesto. Sarelilie dun-

(|ue ligeltaie il provalo per abhandonarsi a seniplici supposizioni ed ipolcsi.

Colnidiiirnto del haro. — lin'alterazione prodotta dal ealeino , e clie costi-

tnisee alcuni ienonieni eslenii die j)ieeedono 1' induiimento del baco c il los-

seggiare del corpo di esso. Tale colore non puo csscrc chc reffetlo d' una

eliiuiica reazionc consistenlc ncUa produzionc d' una sostanza di tal colore

e provenienle dalla deconiposizione di (jualche allra gia esistenle nello slesso

i>ac().

11 rosso domina precipuainonle nella pclle, meno nellc parti soltoposlo.

iNel manifestarsi mostra una progressionc coslante: lia origine alia base del

conietio, ovc esisle piu forte la circolazione sanguigna, e qualchc poco piii

anierionnenle ad cssa base , ovc csistono Ic reti copiosissimc clie I'anno cola

i vasi nialpigliiani.

Nulla in piiiposilo svela il niicroscopio, ne io ho falto osservazioni cbiiniclie

relative ; mi limitero pertanlo a qui cilare le due opinioni le piu priibabiii die

si Iianno oggidi su qucsto fcnonieno, 1' una del dotl. Lomeni ('), I'allra del

dott. Nittadini (-), non senza aggiungere che quella di quest' ultimo soddisl'a

meglio, capacc come e di risponderc ancbc alio obiezioni die si ponno iiiu(v

vere all' allra.

11 Lomeiii deriva il color rosso dalla prescnza di un acido die siasi trovato a

<ontallo d'una sostanza vcgetale azzurra. 11 cibo del baco, egli dice, e di color

verde: il vcrdc non e colore semplice, ma composto di azzurro c di giallo, e non

pare sirano al nostro autore il su|)porre die per opera ddla digestione succeda la

(Iccomposizionc di quella materia colorante nei due colori elenientaii, i (juali iiel-

r assimilazione elaborala si vadaiio a deporrc separatamente nolle diverse parti.

N ediamo iiifatti domiuare il giallo, taiilo nei lluidi clio apparlongono aU'ani-

male (so con un ago ne traforiamo la pellc), quanto per lo piii noil' umore ddla

seta chc si raccoglie negli appositi serbaloi. Non sarebbe dun(|uc iuor di ra-

gione il supporre die so lo parti gialle sono dirotle alia costituziono dei lluidi,

le parti azzurrc si dirigessero a <iuolla dei solidi, Ira cui piiuieggia la polio, la

(1) Lomeni, Del Qilcino c del ycyroiii'. Mcmoria I, pag. 3G , .17, 3i<.

(2) Vittadioi, Delia imtitnt del Calcino, cc. Milano, 1852, pug. 21.
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^\\\^\^\ sc'bltcnc iippareiilemcntc bianca, lia iiii die di inanifestanieiitc azzurro-

i;ii(tl<), iH'llo sicsso iiKxlo die iioi aliliiaiii dcllo il bianco del baco volgere al

norlaceo. L' azzui'ro della pellc arrossirelibe (|iiiiidi per 1' acido die si sviliippa

in segiiilo al pioeesso nioiboso di eiii il baeo e villinia. A tale sjiici^azione si

|)u6 oppoiTc die il color rosso dovrebbc limilaisi alia cute , mentre invccc ri-

sconliasi andic piofondo; e ehc non senipn; i lluidi sono tulti gialli (bachi a

sola bianca); di piii, come obielta il doll. ViUadiiii, trovandosi la cute bnsinala

costanlenieiile del sangiie die e acidiilo, dovrebbe anclie ofl'iiie abilualinente

il color rosso.

II doll. Viltadiiii iiivecc opina clic il rosseggiarc del baco debba allribiiiisi

alia nnirrxaidn, la quale e un jirodoUo della ossidazione dell' acido nrico che si

colora veiiendo a coiitallo coiraiiiiiioniaca. L' acido uiico e abbondanle nel li-

quido dei vasi nialpigbiani, cd il rosso si manifesla appunto copioso ove quest

i

ai)boiulano. INelia deeoniposizione poi dello stesso acido urico si avrcbbe la ge-

iiesi deirainmoniaca ncccssaria alia produzione del colore. Sebbcnc quesla spie-

gazione non riposi sopra prove di fatlo, luUavia e quelia die per ora nieglio

soddisfa al bisogno di conoscerc la causa di tanto singolarc fenomeno.

Oiiesti sono i caralleri della nialaltia del calcino di cni accennai la causa.

Coloro pci quali la bolrite e puranienle un cITetlo , animeltono inlinite altre

fonti di tale nialaltia : lo slalo dell' aria, 1' elcttricila , la Icmperalura , il go-

verno, la qnalila della foglia, e tante altre, di cui non sanno misurare ne la

qualita, ne la forza , ne il niodo di comportarsi. Ccrlo e cbe un governo Sdl-

lecilo c vigile diiniiuiiscc la ruina che la bolrite suol apportare a dii non pie-

sta le nccessarie cure ai proprii bachi. E indubilalo cbe giovano Ic disinfetta-

zioni, che niolle sporule non resistono all'azione dei causlici e degli acidi

im|)iegati a lale scopo , e per tal niodo si circoscrive la fonte del male. La

pronla separazione dei bachi niorli di calcino e certamente uno dei niezzi

uiigliori per salvarc gli altri; la quale separazione devesi fare pero quando non

apparve ancora sui loro corpi I'efllorescenza botritica. (jiovera pure nioltissimo

conlro la lemnta nialaltia il lenere dislanii i bachi fra loro, c la ventilazione.

Ma per quanlo i bachi sieno accuratamente go\ernali, so non si otterra d' al-

lontanarne la bolrile, saranno indnbbiamente soggclti a morire di calcino. Cu-

rare I'individuo ammalato e cosa impossibile: tutte le cure debbono quintli

esscre rivolte a rimovere la causa, a distruggerla ; e spesse voile il vigile edu-

catore arriva in tempo e riesce a vedcrc le sue soUecitudini coronate da buon

successo.

Quando il baco riccvelle I'infezione nel momcnto die precede la tessitura

del bozzolo, lo tessc, ma o durante la filatura, o appena dopo, muore calcinate.
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Talvolta accado la sua inclaiiiorfosi in ciisaliilc, la quaU^ r ]w\ coliiila da iiior-

lo. in qucsti casi il baco per uniidita puo ijulii'laic o soccaro al punio da di\ I'niro

legi^orissimo , cio die pu6 osservaisi anclie nella ciisalide. 11 bozzolo allora pcsa

poiliissinio, ed e oeenpato da un corpicciuolo secco e bianeo ('). Se la forma-

zionc di'lla ciisalide av\einie in tempo, quesla si soltrae all' infezione ; come

e diinoslialo da aUuni boz/.oli doppii, in cui si trova una eiisalide sana ed

un haeo lum inetainorfosalo, ridollo alio state di niummia ealeiiiata. Tutto

dipeude dall' (>poea in eui compajono le sjioie.

^unle^osissi^li opnseoli e volnini fuiono serilli su cpieslo diflieile art!;onien-

to, del quale pero ne debbo , ne posso ora oecupainii. Lascio ai praliei lo stu-

diaic i niedesinii, ed auguro loro il inijiliore |)rolUlo. Diro solo, e quesla inia

senlenza spiaeera a inolti, elie dalla eoltivazione dei baelii non devesi pretender

lrop|)o; elic quando il loro prodollo e gia abbondante, bisogna pure aeeonten-

larsene, essendo quasi senipre impossibile di raggiungerc, senza provvediinenti

adatii, uno seopo chc e eonlrario alle leggi immutabili della natura , ancbc

allorcpiando queste eadono sollo il dominio dell' uonio. La nalura liene in

freno Ic specie eol mezzo dei contagi , chc Irovano aliniento la dove per 1' ag-

glomcramcnlo degli individui si vcrificano speciali condizioni. Lo slancio dato

alia collivazionc de' bachi non ando di pari passo coll' aumento dcllo spazio e

delle cure necessarie; ove non sviluppasi il caleino, nn'altra malatlia ne fa le

veci. La produzionc organica ha dei liniili che quantunque non conosciuli

bene, non sono per qucslo mono vcri, c die pur troppo e forza rispeltare.

ARTICOLO 11.

Del gialhime.

Si>oMMiA. — Itlerizia i'ttemalosn; Cemopecjmasia (Griscllini); Crassizie , idropsia , anasuixa,

vacche e costoloiii (Lambruscliini); Mai del granso, lipoma, lattoni {in Toscaiia); Gialdon

(ilri Lombai'di); Grasserie, Jaimissc (dei Frances!); Gelbsuclit (dei Tcdesclii).

Quesla nialaltia e tra le piu facili a riconoscersi e quasi senipie si veri-

llca neirultima eta del baco. Sccondo alcuni , si rilerrebbe come contagiosa

,

p vorrebbcsi chc vada molliplicando ogni volta chc durante le prime mute gia

se ne osservano alcuni casi. Talvolta puo arrecare una grande distiuzione , nia

ordinariamcnle sta cntro limiti nioderali, specialmentc quando non abbia agito

(1) Vcdi Dusegncur, Pliys. dti cocon, lig. 37, 38, 39.
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con violcnza nlcuna di quelle cause, cui specialmcnle e da ascriversi tale nialal-

tia. II caldo ecccssivo, la inancanza di venlilazione, il cosi dctlo sofj'oco, se nou

sono le cause j)i-inie, favoriscoiid pero gi'andeniente lo sviliippo del i;ialliiiiie,

il quale, come j;ia dissi, assalc di pieferenza il baeo iieirullime e])oelie della

sua vita, quand'esso e vi^oroso e nieglio imdiilo; c bene spesso alloKjuando

esso ha gia abbaiidoiiato i gralicci c sale sul bosco, ove invece di fdare un bozzo-

lo. liiiisce coiralibiiiKltmaie uno seliifoso cadaA'ere fonle di sudiciunie e di jtiizzo.

II baeo elic eoiiiiiieia a patire di gialluiiic ralleiila a poco a poco iiel cibo e

liiiisee col iioii piendeie piii nulriniento. II suo corpo conlinua a gonfiarsi, spc-

cialnieiile frainniezz-o alle divisioni, le quali non potendo cedeie al rigoniianieiilo,

producoiio ailiellante slrozzalnre profonde separate da tondeggianli anelli. II

colore e da])pi'iina biauco-giallasiro, poi decisaniente giallo. E airapprossiinarsi

della (piaita muta die tutti i sintomi si fanno piii sensibili e clie il color giallo

spicca maggionnenle. La pelle si fa tesa e lucida ; il cambiamcnto della niede-

sima non si opera , o si opera con fatica e nialamenle , e sotto questa crisi la

nialallia progredisce rapidaniente. II corpo del baco nc esce inolto uniido, e

lascia una Iraccia di se suUa I'oglia su cui passa. L' impedita traspirazione, mag-

giore nel iiiomeiilo della foriiiazione della nuova pelle, favorisce grandenienle

(piesia specie d'idrope. L'inlerno del corpo frallanlo va sciogliendosi; i varii

organi pei'dono della loro consislenza e il sanguc di j)referenza Irovasi alteralo.

La trania librinosa die costiluiscc i globuli ecliinati, di cui parlai aU'arlicolo del

sangue, si sciolgoiui e lasciano in liberla i granuli che contengono , dei (piali

alcuni si fondono, altri si separano, allri invece solaniente s' aA vicinano e

s'aggnippano nel medesimo tempo die scompajono tutti gli altri elemenli che

rinvengonsi nel sanguc del baco nello stato di saiiila. Lo stato chimico del san-

gue allello del giallume continua ad cssere piultosto acido fino alia totale

sua decoinposizione ; esso e opaco, latliginoso, simile a tenue pus (fig. 2Co

,

Tav. XV).

Progredendo il male e la pelle non potendo piii distendersi, si lompe, ed al-

loia ne esce rumoie inteiiio di color giallo, nel quale trovasi disciolta porzione

dei visceri, compresivi i tubi della seta e la seta stessa. In queslo caso il baco

i' trasformato in una specie di sacco.

Alcmie voile il colore del baco riinane verdognolo; e giallo-verdc e rumore

(he versa alloia che scoppia. K queslo lo sladio che venne delto piii propria-

niente atiasarca; sladio pero che il piu spesso si risolve nel vcro giallume.

1 bachi affelli da questa malatlia prendono in Toscana il nome di vacche.

Se il giallume invade tardi il corpo del baco che dispones! a filare il suo boz-

zolo, nientre die ingiallisee ed ingrossa, si raccorcia ancora: la pelle si fa
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tlnia, It'iiu;ovmcnto coiinccii, o i)njoii() iiiilicipuvsi (](U'll(' I'orino clio il baco assume

dojio la tossitura del bozzolo , (]uan(lo cioc (' iminincnte il suo passaggio alio

stalo di crisalidc. Atlaccato tardi dal gialliimo, il baco, quantiinqiic a stcnto,

puo tiUtavia eomiiiciarc il suo bozzolo; c poro raro die lo termini; clic anzi

niorendo\"i entro. lo insudicia ooi pro|>rii niiiori , e lo ronde niolle ed iiietio a

loniiie una seta di linona (|ualila.

Talvolta la pelle del baco annciisce prima di scoppiaic, e i suoi uinori si

Irasrorinauo in un liquido noro c I'ctido. Sollo (piest'idliina appairn/a e dollo

^()l!;a^lnenle nrijroiic , die per allro puo jiroecdei'e lanlo da quesia nialallia

,

lonie da allrc die acceuneI•(^ fra poco , e qnindi e da considerarsi come un

fenomcno accompagnatoiio di parecdiie nialattie, piuUoslo die una uialatlia

speciale.

Accadt! ben andie die la nioite sorpreiida i badii (piaudo sono gia salili al

bosco; allora vcggoiisi penzolare dai ramoscelli ora gialleggianti cd ora neraslii,

ed al prinio tocco si risolvono in gocce grosse nerc o brune , del cui insudicia-

inenlo e necessario guareulire i bozzoli sani.

Oiainai cpiasi tulli i bacofili convengono che la impedila traspirazione c la

ini])edila ossidazione dei priucipii combuslibili deH'alto respiralorio siaiio Ic

cause del giallmne ; dipeiulcnii poi (piesle, o dalle circoslaiize almosferichc vi-

ziale, o da una niuta iinpeiiella ddia pelle. Cerlanienle le cause priucipali

,

sollo le (juali pare si sviluppi di preferenza il giallume, sono da un lalo i'aria

nniida, gli anibienli iion ventilali, la troppo poea luce, la poca pnlizia ; dall'al-

tro . Tazione della niuta, e speeialinenle della quarta , cbe da il segnale dello

sviluppo del giallume. 11 cav. De Filippi lo fa provcnirc da foiinazione nelle

cellule perilradieali in causa d' una sovcrcliiamente larda respirazione.

Sccondo il dolt. IJanfi ('), il solvente della sela viene dissipato ncl baco

sano , niediaute la traspirazione, di niano in niauo the si separa I'uuiore seiico;

nella nialallia del giallume, sopprcssa la Iraspirazionc, il menslruo solamentc

resla in eccesso, ed agisce su tutte le parli del corpo, non esclusa la seta gia

secrela, e tulto involge in una generale coriuzionc.

Che I'umore del baco giallume eonlcnga I'istessa sela lidiseiolta, lo proverebbe

I'osservazione die nei badii da sela biaiiea il loro corpo, auclie a nialallia

inoltrata, si conserva biancastro. D'altra parle de\"o soggiungerc d' aver se-

zionato alcmii badii alTelli dal giallume e d' avervi trovali tuUavia gli organi

della sela della voluta consisleiiza, e di dimensione fors" aneo un poco minore

(1) Banfi Giuseppe, // Bombice del iiioro. Dissertazione inaiigurale. Pavia, 1843. Opuscoloin 8.°,

pag. 17 c scgucnti.
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dclla norinalc. Qiiaiili osscrvarono qucsta iiialallia , liilli loiivcngoiio iicl |)io-

porrc come rimcdii, sia pieservalivi , sia {iiialiNi, ii tcncr lari i baclii sui

graticci , od assai vcrililalo 1' andiiciilc , iiiiii clic il <()iis('r\aic in i;iiista ii-Ia-

zioni' la Iciiipcralura c lo stato igroiiicliico dell' aiiiljii'iitc. II cibo sia jioco

acqiioso, asciutlo c netto il Icllo su cui lijiosano i vcrmi, e il male diminuisco.

Anrir.oLO m.

Idiopisia.

SiNOMMiA. — Liistiiiii (Laiiibruscliiiii); Linklezza (Cicconc); S'ciopplrcntila , liisiicriihi

(dci Loniliaidi); Liizzellvs (dci Finiiccsi
) ; ]\'aiisersurlit (dci Tcdcsclii).

MciK) I'alalc dcllc duo iiialatlit' fin qui dcsciittc, ma afline assai all' ultima

di ossc , (' V idrojjisid, ni'lla ([ualc M'diamo il Ijaco assumere prcsso a poco

Taspello di (piando v allclto dal giailuiiio , sebbi-nc con alcuiic diireienze.

TaUmi aii/.i vori'dtboro die Tidropisia nou fosliluisca una malallia a se, ma

solo una vaiicta del giallume , altribuendovi anciio le modcsimc cause. Alia

quale ullima opinione io non sarei lonlano d'accedcre, giacchc scnd)ra che in

relazione al baco essa nasca da una inula iniperfetta , c in rapporlo allc circo-

slanze estci'ue sia collegala grandcnu'iile colTuniidita , colla slagnazicine del-

I'mia, cc. Anclic quesla malallia non compare, per lo piii , clie nella (|uarla

muta e nell'ela seguenle. L' ultimo cand)iamcnto della pelle non s' opera nei

lilugelli (lie incominciano a soirrire d'idiopisia, come pure non si stacca ne

vieiie evacuala la membrana interna deH'intestino. Contemporaneanienle il tiibo

intcslinale non si vuola come dovrebbe; ed altciata la funzione respiraloria in

causa die le tradiee non si spogliano dalla veccbia spirale, ne soflre ancora

la digeslione. Avviene IValtanto che menire il baco mangia, quando dovrebbe

essere assopito , il suo corpo ingrossa e la sua pelle lesa e lucida accenna ad

una soviabbdiidanza d' uniori. E per la lucentezza della pelle che i Toscani

daimo il nome di luslrini ai badii che sono afletti da questa malallia. Gli anelii

del loracc piecedono gli altri nell'enfiarsi ; poi lutlo il corpo si Icnde al punio

die la pelle (jua e la vedesi screpolare. II colore del corpo pero si mantiene

liiandiiccio, e non assume quella linta gialla che e caratterislica del gkillumc.

La scla si moslra piii disciolta che nel giallume, ed il sangue presenla globuli

del pari diseiolti. Dalle fessure che si fanno siil corpo trapcia un umore biaii-

diiccio dapprima
,

poi giallo-bruno, die il baco, movendosi, sparge qua e

cola , imbraltando dovunque lascia liaccia del suo passaggio. Queslo liquido
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non lanla a puzzare: nia, conio fa nolaiv il l.ainl)ruscliiiii, non c atlo a proprt-

gaiT la inalallia, limitaiulosi ail insiuiii'iaro v a rccui- noia ai bachi saiii , ba-

gnnndonc la foglia cil il loro giiiciglio.

Oualclie gioriio ilopo i-lm il baeo In pcnluto ih' suoi iimori, cessa aiichc di

nuui\ Pisi , p munie lasri inilo tin cadavc-rc scliiroso c puzzolcntc.

(loiilro ijiK-sta inalallia, cIr' di rado invade con ficrezza, si proposero diversi

linu'dii di niaggiorc o minor mciilo. La pulizia e la scelta dci bachi nialali alio

scope) di ijrUaili via e il prinio riniodio. Ouando c ancora incipicnte la nialaltia,

pare die ujiovi assai il sospendere per (lualchc ora il cibo e dare aria libera a (pielli

nc' quali appajono i primi sinloiiii del male. Per I'idiopisia, conic per I'allrc

malallie, fin-ono suggcriti snffuniigi e di preferenza vapori acidi nell'ambienle;

si propose |)ersiiio di sprnzzarc la foglia con vino che tenessc sciolta essenza

di idsinariiio e di sloraee. 1'^ cerlanionle da ascriversi al caso il niiglioranienio

olleiuito da iin tale rimedio.

II inarchcse Mieliele Balsanio-Crivelli (•) riliene chc I'idropisia, nnilanienle

alia nialatlia di ctii parleio neirarlicolo segncntc, invada anclic nella prima eta;

citi che a me non occorsc mai di vcdere.

ARTICOLO IV.

Alro/ia.

SnvniMiA. — MacUenzri . yrarililn , riichilismn, cachessia, hnchi »««! (Lambruschini); Laiigui-

ilezza (Targioni); Scliemnzia (volg. in Picmonic); GnUiiin, galUnell (dci Lomhardi ).

E qucsta una nialatlia grave, perche cslcsa e perche talvolta da niorle ad

una quanlila grande di bachi; a parila d'altre circostanze e forsc meno dan-

iiosa in queslo che i bachi sono colli anche assai presto dairatrolia, anzi di

preferenza presto, sicche, morendo, i bachi non consumano ralimcnlo che piio

coinpcnsare in parte il coltivatorc della lore perdita. Talc malattia 6 molto pe-

ricolosa per la circoslanza ch'essa niiete delle vitlime continuamenle, (pianliin-

qne a jioco a poco , villime che si sottraggono quasi alia vista per la natiira

stessa del male, per cui I'educalore se nc accorgc solo allora die ha gia perdiili

molli bachi.

II bacolino affetlo dellatrofia, anziclie crescere, pare che diminuisea di volu-

me; almeno non crescendo, sembra impicciolito in confronlo al grande

(1) M. Balsamo-Crivclli , Modo di preservare i bachi da seta dalle principali malallie. Nila-

no, 18oi. Opuscolo in 8."
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numcnto di volume dei bachi sani suoi ccmpagni. Esso fa poclii movimonii; il

cil)o ha poclic aUralti\e pi'i- psso ; I'aria poco sliinolo pc' snoi ori;aiii , p liiiiaiic

sollo le foj^lie iiascoslo, iiicrlc; oppiiiT si troxa isolalo sullc s[ioii(li' dei gialicci,

privo di niovimeiito. IJen difficiliiiL'iite coiiipie la nuita, o poco cambia di co-

lore. I bachi si diradano ed occiipano minore spazio ; se il male li lascia vi-

vere per (jiialche eta, e li colpisee in epoca aUpiaiito inollrala, il colore del

loro corpo si la gialloj^iiolo; pasceiidosi pochissiino o niente del lullo, la pelle si

accarloccia c si raggrinza sugli organi, i quali s'impiccoliscoiio anziche cresce-

re, e la inorlc che sorvicne trova gia consunto 1' animalelto che ben di rado

arriva a tesserc qualche po' di bozzolo: c ijiieslo, se pure esiste, e ])iccolo, e

spesso riduc(\si ad iin esile vclanicnlo chu lascia scorgcrc neiriiiterno iin ca-

davere piccolo ed annerito.

L'analoniia poco ci svcla dellc interne alterazioni del baco sia in rapporlo

a' suoi organi, come in relazionc a' suoi umori. Le cause di quesla malaKia

pajono risiedere principalniente nciriniperfezione del seme prodolta o da slra-

pazzo fatlo de' bozzoli mcssi in disparle per avere le uova, o per catlivo me-

lodo di regolare le farfalle , o per catliva conservazionc dellc uoa a stesse du-

rante il verno. I bachi nati da uova conscrvale aH'umido pare che solFrano pii'i

facilmente dell' atrofia , a prevenirc la quale dcvesi evitare di sospendcre lo

svilu|)po deir embrione col mezzo d' un forte abbassamcnto di temperatura

,

quand' esso ha gia subito un incremenio considerevole in causa della stagione

avanzata. Sccondo alcuni , anche il modo di far schiudere le uova sarcbbe

causa deH'atrofia, come il mal governo dei bacolini nelle prime epoche. Una

stagione costantemente piovosa allora appunlo che i bacucci sono appena uscili

dalle uova, puo gencrare in essi I'atrofia ed esser fonte di gravissima perdila.

[I ricordalo baconomo M. Balsamo-Crivelli espone le cause ed i modi di

prevenire Talrofia in un lungo articolo (0, frullo di piii lunga esperienza, al

((ualc riniando volenticri il lettore che desidera approfondirsi nell'argomento

e prepararsi a riconoscere ed a combattere una tal malatlia ne' suoi bachi.

(1) Operetta citata, pag. 15.

Vol. VI. 4S
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ARTICOi',0 V.

Morbo rosso.

SiNOMMu. — Bachi ro.ssi (I.anibriiscliiiii) ; Seme hnicialo (viilg. in Toscana);

Ihirlti snilliili (Bals.).

L;» innlalli:) di ciii diamo (|iii (|ualcli(" cenno j)rcnd(> il siio nonio dal colore

die presenlano i baelii clie iie sono allelli; essa iinade di piefereiiza , direi

aiizi quasi csclusivauiente, i bacucci appcna svolli. Allora piesenlansi rossastri

nella pelle, iiulipeiulentenienlc dal colore de' peli; e se il baco aniva di pro-

Irane iiii ])oco la sua \ ila , la linla rossasira pcrsiste anche qiiando, per I'au-

menlo del coipo , c pel colore dei peli cssa dovrebbc doiniiiare con niinore

inlensilJi. I bacolini olfesi da qucsta malallia (piasi non si niuovono, e sono as-

sai rilrosi al cibo; e raro die arrivino a siiperare la prima iiiiita : liittavia ve

n' ha alcuno clic cangia la pelle, ed allora e piii probabile die siiperi andie le

iiiiite successive. In qucsto caso il suo colore s'avvicina sempre piii al color

normale, scnza pcro raggiungerlo mai, e il baco pare disposlo ad una guarigione ;

I'aniinale prende sempre poeo cibo, e salito lenlanieiile e quasi a slenio sni

bosco, fa uu povcrissimo bozzolo cbe presto si rovina per la putrcdinc del

baco. Sc la malattia si prcsenta con poca forza, i pii^i de' bachi fanno il bozzolo,

e allora put) giovare I'averli conscrvati; cbe, d'ordinario, i bachi rossi vanno

gettali, poiche il male non e riparabile, se non in quanlo non v'ha consumo

di foglia, e i bachi ponno essere rimessi.

Gli autori baconomi attribuiscoiio parccehie cause a questa malallia , die o

da sole , oppure conibinate ponno cagionarla. Frequcntcmcnle pare dovcrsi

ascrivere ad una temperalura Iroppo elevala nell'epoca dclla covatura : ccco il

perdie e detUi anche senie hruckilo. Ouanlunquc qucsto caso possa lalvolla

Ncrilicarsi, il Lambruschini pero rilienc che tale malattia possa svihipparsi an-

che tra bachi die si svolsero da uova covate dal calorc umano, e ne accagiona

di proferenza 1' imperfczione del seme , od una intcmpestiva sospensione ddlo

sviluppo deir enibrionc da qualsiasi causa cagionata.

Poco di particolare c'insegna anche qui I'analomia relativamciile ai lessuti

del baco aflVlto dal morbo rosso ; il colore non e eflctto di un pigmenio parti-

colare , nia del tessuto solito die assume il rosso. Lo slato chimico dei li-

quidi e analogo al normale , se pure non si vuolc ritencre il sangue alcun

poco piii acidetto. Gia si e veduto chela malattia di cui si parla 6 consegucnza

di cattiva sorveglianza o di inesperienza neU'arle d' allevarc il baco; forlunala-

mentc pare assai liniitata, ne porta gravi danni.
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A KT I CO 1,0 VI.

Apoplessin.

SiJioMiMiA.— Soffnramentn, axfissia, morii hi<inchi , morti passi , mnrli apparent!', trippe, morii

tli (leholezza? (tiw^umi); I'assitl (vulg); Mort.s tripes, murla flnl-'i, passis, (lelris (dci Fiiiu-

ccsi); Schwacltliiiije, das Ersticken (dci Tcdcsclii).

K qiicsta una malattia fatalissima per la lapiclilii (olla quale invade, piulto-

sto che per la copia ilelle villinie clie colpisce. In Lombardia, forse per la ge-

neralizzazione dci liuoiii iiielodi di eollura del baeo , qucsia inalatlia noii

tneua sliagi ; al dir degli autori , puo a poco poco una intera partita di bach!

perir per apoplessia.

Nessun sintomo preconizza il male-, nessuno precede la morte; e la moric

slessa non e sulle prime awcrlila. II baeo e gia morto, e sembra ancor vivenic;

e queslo avviene per lo pii'i coii larve ben pasciule e vispe clie non si suppor-

rebbero niai alia vigilia della loro morte. Questa malattia, che si osserva in tutle

le eta, e pcro assai piii fieqiienle nelle ultinic due, allorquando il baeo e pii'i

robusto e le sue fuiizioni nella niassinia altivita ; ed e vcramente doloroso il

\ edere qua e la sui graticci i cadaveri di questi aninialeiti , i quali non pre-

sentando traccia alcuna di malore, rende diffieilissinio il ritrovarne la causa.

Ben s'apposero coloro che la chiamarono una soflocazione , in quanto che

I'apparato niaggiornienlc afl'etlo e il tracheale, apparato che si fa lanto piii

necessario ([uanlo piii il baeo si fa grosso e piu si nutre. Le trachee alteralc

nelle loro pareti non permettono il necessario scambio de' principii , scambio

che lia luogo quando s' opera il eontallo dell' aiia col sangue : in cio si ha

la principal ragione prossima della malattia, non la remola, quella per cui s'al-

Icra il sistenia delle trachee. Se appena questo stato dura , anche la circola-

zione t alterata , e d' ordinario 1' animale non solo non prende piu cibo , ma
libcrasi benanco di quello gia assunto, per cui sezionandolo si tro^a \uolo il

lubo intestinale.

II cadavere e bianco
,
pastoso e rassomiglia moltissimo a quello del baeo

che da due o tre ore al piu soceombette per calcino. Secondo Charrel , si

avrebbe un appannamento nel colore della larva e maggiormenfe verso i suoi

anelli posteriori, eio che non fu avverlito da allri.

Una speciale floscezza contraddislingue il cadavere del baeo solfocato, che piii

tardi si fa bruno, e per la bocea lascia uscire una goccia di liquido verdaslro e

trasparente. Dopo quattro ore circa il color bruno passa al nero e il cadavere

si deeoinpone.
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Iiilorno allii causa tlcirapoplcssia , tulli clio foccro studio siillc nialaltic del

baro si accordano in licoiioscoila in iiiio statu jjarticolaic (IcH'aria originate da

iniasmi , nniidita c toniperalura , die insienic valgono a pioduiia con tulta la

lacilila. Si trascuii, sotio dale circostanzc, una sola nolto di prcinunirsi contio le

detto cause, od al niattino si vcdranno i bachi , sparsi (jua c la sui cannncci

,

niorti ap(i|)l('ti(i ; c sara ancoia una fortnna per I'cducatore il Irovare una inor-

lalila listrctta. L' aria umida
,
pcsanic, c calda insiemc

,
queirunionc di circo-

stanze atniosffiiclic die \ olgarmcnlc si csprimc col nonic di sofjhrn, di ralilnrn,

di afa, c sotto eui 1' uomo slesso si scute spossalo, put) facilnicnle deterniiuare

la uialatlia in discorso ; niolto piii sc rumidita provenissc da poca pulizia dci

b'lti. die allora sarcbbe c piu dirclta c piu niiasuialica. Da cio si coniprende

(he sollanto con una coiitinua sorveglianza potra respcilo bacajo evitare (|ue-

sla nialattia. (iiovcra pure iiioltissinio che soI^egli quei cadavcri per porli in

disparte, giacchi i bachi morti apopletici somigliano in tulto ai morti per eal-

cino: e reducalore non dovra tranquillarsi finehe non li abbia veduti spappo-

iarsi e corronipersi. Se non fossero morti d'apoplessia , i cadaver! s' indurireb-

i)ero a sno tempo e si coprirebbero di bolrile.

In Francia questa malaltia ha una sinonimia non molto giusta, poiclie in

nlcuni suoi Dipartimenli si dii il nome di vers possis anche agli nrpians, i

quali, secondo Guerin-Meneville , sarebbero bachi offesi da malaltia ben diver-

sa, e die consisterebbe in una inula male eseguila , in una calliva assimila-

zione dcgli alimenli
,
per cui restano moUi e flaceidi.

Tanto i bachi morti per vera apoplessia, (juanto gli arpians ora ricordati,

liniscono col Irasformarsi in un sacco pieno di nero e felido umore , fragilissi-

mo, e che loccato scoppia facilinente.

ARTICOLO vn.

Ricctoni.

SncNiMiA.— Frati (in Toscan.i); Marasmo , vecchk^ rUrioiiismo (Albcrtazzi) ; Riscion (volg.);

Courts, raccourcis (dei Francesi); Kiirzliiige , Ticigheit? (dci Tcdcsclii ).

E questa una malaltia singolare, che devesi pero ritenere rara e limilata ad

alcuni individui sparsi fra bachi die pur si comportano regolarmente. 1 poveri

animali , maluri che siano , si rallentano ne' loro moti, non salgono sul bosco

;

o salilivi, vi stanno inerti, (piasi che o non abbiano fda da emellere, o non lo

possano. Frallanto la melamorfosi incalza : il loro corpo si accorcia
,

gli anelli
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s' incurvano, e I'aniinalc si mula in crisalide anche scnza aver tessulo jiuiilo di

boz/.olo. Sc in (jueslc circostanze vengono loro preslate le massime cure, emel-

lono qiialclic poco di sola , sia in forma <li bozzolo , sia in foinia di ri\ csliliira

sui coipi dw staniio loro vicini , e la niuta in crisalide e del lesto pcrfctta.

Spaccali, mostrano seta, non abbondanle, ma die pure avrebbe poUilo ba-

slare a lessere un bozzolo (pialsiasi
; per cui devest ccrcare altra causa che

impodisca al baco di j)io(iurlo. A lorto si voile accagionare il freddo dclla man-

cata tcssilnra dt'l bozzolo. io feci gia da gran tempo respericnza , ripclula dal

niarcliese Balsamo-Crivelli , di mellere in una gliiacciaja dei bachi maturi , i

quali, ad onta di quel fieddo e di quel bujo, fecero un otlinio bozzolo, clie

altro non al)l)isoi;n6 die di aseiugare e prendere consislenza all' aria. Lanibru-

schini, al contrario, la entrare il freddo per qualche cosa nella produzione dei

rieeioni.

Oiialiin(|ue ne sia la causa, bisogna sorvegliarli e raceoglieili , facilitar loro

ie allaccature del filo, e per lal niodo se ne puo trarre ancora qualdie prolitlo.

ARTICOLO Vin.

Slrozzamenlo.

SiNOMMiA. — Voinilo.

La malattia eonosciuta sollo il nonie di Klrozzanwnto , o de' bac/ii sliozzdll,

(iilferisce poco dai sintoiiii dellapoplcssia in quanto che vedonsi i badii moiire

parimenli senza apparenle sede di male, col capo rialzato, con una goccia verde

alia bocca, cio che suggeri I'idea che il baco inuoja strozzato e die il male con-

sista in un vomilo. Io ne avrei fatto un' unica malattia, se qui la causa non sem-

brassc piii cliiara e se non vi fosse un rimedio anche nello strozzaniento. La foglia

troppo acquosa , massime se i bachi furono prima abitnali ad altia robusta e

soda , puo cagionare questa malattia che avrebbe luogo da inipedila digeslione

degli aliinenli, tanto piu sc la foglia soffri qualche alterazione. Accorrendo col

rimedio di buona foglia, e prestando le debite cure, puo svanire; in caso con-

trario, il baco niuorc. Sara pur bene anche, quando cio noii lorni necessario

come rimedio, il non niutare qualila di foglia, specialmente negli ultimi di del-

r allcvamento. Berli-Pichat cita una esperienza , dalla quale risulteicbbe che

foglia teneiissima fu causa di questa malattia , e che mutata , il male scom-

parve.
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ART 1 COLO IX.

Flusso.

Si-iommh. — Dintrea, lienlcria (Mi'vl'iTdy); Diorhfall (<lei Tcdesclii ).

Sollo r iiilliienza di questa malattia , il baco non emeltc le feccc della con-

sistenza norinalo, ma cvacua una materia liquitla, vordc-cliiara, cd a frcquenti

liprosf. La sovorcliia imiidita e la flosciv.za della foii;lia lioppo tcnera ed ac(iuo-

sa seiiiltraiio le eause di tale anormalita. I pialici aijgiuiigoiio iiiollre clic le

nntri' piodiicono facilmcnle questa malattia, c elic , mutata la qualita della fo-

ijlia , alloiilanale le more , la malattia a poco a poco svanisce. Quel clie e

eerlo si e clie il male si guariscc se \ enga osservato , sorveglialo e curato

uei suoi primordii; se lasciasi inyecchiarc , non e piii possibile vinccrlo, e i

bachi sfmili inuojono. Tranne cbc nella prima eth, in tutte 1' allre il baco puo

andarc soggelto a cpiesla malattia. Si deve av\ertire cbe le liquide e\ aeuazioni

emesse dal baeo ail'etto da llusso, sono puzzoleiili e eorrompono I'aria: di elic

devcsi aver eura, affincht^ i bachi sani , imbraltaiulosi , non s'ammalino anclie

e.ssi . non di llusso, clie non e malattia contagiosa, ma di qualsiasi altro male

(Ik- tiovi fonienio nella poca pulizia e nei miasmi.

ART 1 COLO .X.

C/iinrelle.

11 Lainbnisehini (1) cita dei bachi die, mal nutrili , invecchiano anzi tempo

,

( niuojono o senza aver fatlo bozzolo, od avcndone I'atlo mio imperfetlissimo. A

eotesti bachi dii il nome di c/mtrelle , appcUazione die spiega Tapparenza loro

di bacucci chiari e intristiti. Non si sa se la catliva nulrizione dipenda o da

langiiidezza di forze digestive o dal non aver trovato cibo sufficienle al bisogno.

Clieeehe ne sia, e malattia assai limitala e pare annunci la prossima maturanza

della partita intera. Se per avvcntnra s'abbandona qualche baco in luogo non

visto, e la vi sollre digiuno e inedia, prende I'aspelto d' un cliiarcllo. Gli

anlori in genere non fanno menzione particolare di si fatta malattia.

(1) Lnmt)nisrliini , Intorno al niodo. cc\, pag. 222.
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ARTICOLO Xl.

Negrone.

SiNOMMn.

—

Xegrone iiinlle , ijangrena. .sfttcelo , negrone (liirn, lifo (Li)ml). e Tosc. );

Murin-inarcio (dci Piemoiitcsi ).

liiloino a (iiicsia malultia si quesliono assai tempo, ne ancora s'accordarono

i hacoiiomi ; da alcuni si litic'iic il negrone eonie il fine nalurale di molle ma-

lallie ; vale a dire, elie il cadavere del baco, cjual sia slala la causa della nioilo,

puo pulrefare , aiinerire ed csser delto morlo di negrone. Si vede gia dalle pre-

niesse i)arole che noi iiilendiamo parlare del negrone molle, giacelie il negrone

(luro senihra essere la gangrena, di eiii parlo, eonibinata col calcino, che predo-

niinando eollo svilnppo della bolrile, rende solido il cadavere. 11 signer Ciccone

riliene anclie il negrone molle una malatlia distinta , analoga alia gangrena

ed alio si'aeelo nell' umana specie. La causa sarebbe ancora ignola , ma la

malatlia a\ rebbe un decorso particolare. " E malatlia , dice quest' autore , che

s' incontra nell' ultima eta del baco, e talvolta lo uccide prima che faccia

il bozzolo, pill spesso cntro il bozzolo a mela falto e mal lavorato. Nel pri-

nio caso , doj)0 una malatlia di alcuni giorni , durante i (juali il baco inan-

gia poco, erra iiicerlo per la stuoja
,

poi impiccolisce , s'accascia e s'aggrinza ;

e se Hionla , o e porlato al bosco , imbrnna c muore ; e morlo , o rimane

sospeso ai bruscoli del bosco, o cade snlla stuoja, c subito si corronipe in una

bellolta nera, putrida e letente. Quando il male e men grave, il baco sale a slento

suUe frasche, vi si adagia per lavorare il bozzolo, e prima che il compia muore

del negrone, vale a dire la imperfetta crisalide si anncrisce, muore e si cor-

ronipe : onde risulta il bozzolaccio , che e una pessima falloppa niacchiala di

nero. II male e insanabile , grave ; il nieglio che si possa Tare e di liberare i

sani dalla trista compagnia di (piesti consorli che nuocciono vivi e morti : biso-

gna segrcgare quesli alFetli; il bozzolaccio loro insudicia , c guasla i bozzoli

luioiii c porta danno (1). >'

La lesione pare cominciare nellintcstino, che pel primo si gangiena e si dif-

I'onde poi lino alle cute. Nel liquido, se si risolve, e di prefcrenza alcalino.

(I) Ciccoiic, Delia Coltivazione, ce.
,
pag. 207.
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AI'I'UNDICE.

Codetlf. — Cosi chiama il Taigioni alcuni bachi che prcscniano all' ano

una vcscica trasparentc c golatinosa. F,!j;li pcnsa clic qiipsia jxissa cssoic pro-

(lolla tia maU'iia dclla sola, la (|iiak' , \k'v (lisposiziono moibosa (IcH' aniniak',

sia iisc'ila da' scibatoi vd csfa per I'ano. lo iion obbi mai canipo di vcdcre

(pipsla malallia, ina a priori posso asscriro cbc lalo siipposizionc nou piio ehc

cssi'iT alTallo on-oiioa. Poliii darsi che la scla csca da' suoi serbaloi; ma come

poi iisciiT per I'ano? come pcncliaio nel cavo dell' inteslino sc qucsto non k

lerito? e se lo e, come il baco non ne nioncbbe ben presto? lo litengo che la

\escichella cilala dal Targioni sia piultoslo (pialchc procedenza dal rello, pos-

sibile sotto moibose contrazioni.

Doppionisino. — 11 signor Albertazzi (') fa del doppionismo una malaltia

che poi attribuisce alia filanlropia ed al cuore tcnero del baco, esscndo, se-

condo lui, il doppionismo un solennc esempio di carila fralerna che indarno si

ceichciebbe ira gli uomini. 11 baco sano, a cpianlo opina il signor Aiberlazzi,

accoglic nel suo abituio un altro baco o amnialalo o colpito da mal esscre mo-

inenlaneo, a |)allo peio che quesli conliibnisca , conditio sine qua non, la sua

quota serica alia fabbiica/.ione del bozzolo : sc per incalzarc del moibo o per la

uioite sopravvenicnic I'uno dci due non put) cooperare alia formazione del dop-

pione, r altro cerca soUccitamente d' isolarsi per via d'un setto sericeo, donde

derivano quci bozzoli che poi'tano un cadaverc avviluppato fra gli strati.

iNoi invitiamo i baconomi a tenersi attenti intorno al modo conipassionevolc

con cui il baco anmialato domanda ricetto al baco sano gia intento a iniziarc

il bozzolo. Quanta ospitalita e carita regna fra questi prcziosi insettil Gli uomini

hanno inollo bisogno di siffatte lezioni.

Ecco quanto dice il sig. Albertazzi intorno a questa nialattia

!

Quest' autore parla ncll' opera citata di altre nialattic , cui da lunghissima

diagnosi , lunghissima sinlomatologia , e lunghissima tcrapia ;
1' insonnia cioe,

il ))iar(ts))io c la inrronile. Secondo I'A. citato, quest' ultima malattia consiste in

una dilTicolla di espellerc le prime fecce, che csso chiama meconio e die dice

comparirc anche prima che il baco si cibi. Annovera fra i sinlomi il rivoltarsi

del bacolino facilitando colle mandibole I'uscita delle fecce menlrc si presentano

(1) A. Albertazzi, Melodo iiatimitc c razioiiale cl'allevare i bachi da seta. Milano, 1885,

in >i.°, p. 82.
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iiirapcrliira ovale. Quest' e abiludine corminc a moltissiine lai\ e, clic puif por-

coirono norinalmcnle la loro carrieia. L' Erin o il hntco drl ricino
, p. c

,

aiichc in elii avanzata iiioslia cpiesl' abitudiiie die niolli osservatori limarca-

rono e ciie ncssiino s'avvisodi metlere Ira le malatlie. Dal poco clie diconirno

delle inalallie osser\ale c deseritle dal siu;. Albcrla/zi, il leltore avrii ijia coni-

pieso quanta poesia faccia TautorcEil suo liimi e tutto del medesinio valoie.

(n. Patolocia della fakfalla.)

Idropisia della forfalla.

Or sono circa due anni chc anciie fra noi compaivc la malattia, gia da

tempo in Francia conoseiula, la (juale altacca non gia la larva, ma 1' in-

setto peii'ello del hombicc del gclso , in modo da rendeic minorc assai la

copia d' nova deslinale alia lipioduzione , e da lasciaie inoltre in duhbio ii

sericultoie suUa bonia dellc uo\a otlenute. Le apparenzc sotto le (juali lule

malattia si prcsenta sono varie, e noi distingucremo in cssa tre stadii. Sintomo

generale e il volume enormcniente aumenlato dell'addome dell'insetto; il quale

sintomo va eonsociato ad altri , la cui presenza od assenza , forza o debolezza,

coslituiscono appunto gli stadii del male, che io definiiei in liguardo alia

faeolla ed atlitudine alia procreazione. Nel piimo stadio, piii debole, coi sinlomi

del!' idropisia cd allri ebe verro descrivcndo , le farfalle si aceoppiano , e le

fennnine danno sementc piii o meno buona ; nel secondo , la fcnimina s'accop-

pia, nia non da semenle; nel terzo, non s'accoppia neppure.

La i'arfalla idropica esce dal bozzolo con diflieolla ; le sue forme grossc e

pesanti sono forse la causa degli ostaeoli che prova I'insetto nello sfarfallare, se

pure in cio non eoneorre un maggior grado di debolezza. Debbo nolare avanti

lutlo, che ancbc da ottimi bozzoli uscirono farfalle malate. Pare die la fem-

iniua a prefcrenza possa esserne affetta.

L' addome e vobiminosissimo, gli ancUi sono tesi c gonfi , e gli stessi spazii

interaiiellari sono varicosi e ripieni del liquido interno, il quale, sangue insiemc

e fluido nutritizio, pare soverchiamenle abbondante, per cui gonlia tutte le parti.

Ollre (juesto sintomo, il corpo nc prcsenia un allro assai palcse, cd e la co-

lorazione in grigio di piombo, talvolta assai intensa, di parte dell'addome, ora

due, tre o qualtro anelli, ora ancbc parte dell'ali.

L'abboudaiiza del liquido interno e tale chc le ali ne riccttano peiiino fra le

pagine loro. Oiicste leggciissime appendiei mostransi senipre aggrinzile come

quando la farfalla c appcna uscita, n^ si distendono per I'afllusso dell' aria neile

Vol. VI. 4G
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lUMvaturp (iradicc) die le cssicca cil induia. Le ali, pel conlrario, mo-

slrano qvia e la sulle loio pagiiic delle vescichette o varici, le quali contcn-

gono una o piu goccc di sanguc, clic, prcmendo , si pu6 far scorrere Ira le pa-

ginc stcsse. Talvolta una pagina scoppia od una gocciolina vienc a trapelaie

sulla supcrficie doll'ala, ove, se la fart'alla non e toi'cata (cssiMido lorpida), ha

tpnipo di essiccaic. In qucslo caso il sangue, essiccando, s' abbruna dappiinia,

c alia fine si trasforma in una materia nera come la pece, e viscbiosa, la quale

appunto inibratla I'ali, come si (^ giii osscrvato.

II sanguc dcUa fart'alla, vedulo al microscopic, e ricchissimo di corpuscoli

vibranti c s'anneriscc talvolla (non scmpre) nel vctro die lo sosliene.

La farfalla cosi ammalata si niuove poco ; il niascbio solo presenta qualchc

volla ancora deU'agilita c dci desidiMii per la fcmmina, la quale, se versa in un

peiiodo avanzato del morbo, non si presla alia copula, quanlunque non si

ritivenga alcun vizio organico nelle parii genitali eslerne.

Se la femmina arriva a depone le uova , ne depone poche, con molla len-

lezza ed a lungbi intervalii. Miiore anzi tempo, lasciando un cadavere die si

distingue per la lunghezza dell' addome , ancora pieno di uova e fatto quasi a

pero. Non posseggo osservazioni dirette suH' csilo delle uova che ebbeio tale

origine e sulle cause probabili di tale malatlia. Ouesto morboso fcnonieno , il

(jnale colpisce il nosiro aninialctto gia arrivato all'idtimo stadio della sua vita,

e che conlemporaneamente accade in un periodo di breve durata, in cui pocbis-

simi sono i suoi rapporti col mondo csterno, riesce ancor piii complesso che

non quello che costituisce le nialattie del baco; cosi piu difficile torna il rico-

noscerne le cause. S'aggiunga che da Iroppo poco tempo abbiamo fra noi que-

sla lualattia peiclie si possano diradare le tenebre che avvolgono quest' oscuro

argomcnto. Facciamo voti che manchino le occasioni a tali studii , e che nella

coltivazionc del baco non s' abbia a noverare un fiagello di piii.

CAPO II.

TERATOLOCIA DEL BOMBICE DEL CELSO.

La teralologia degli insclli vnnta gia delle osservazioni assai interessanti e

non pochi casi di niostruosila, i quali ponno spargere molla luce sulla i'ornia-

zione deH'enibrionc. 1 varii casi citati parlano pero di preferenza dell' insello

|)erfetto , e sventuratamcnie gli osservatori non ci danno mai il riscontro ddlo

slesso individuo alio stato di larva, ondc dcsumcn' (juale mostruosita offriva
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qiipsia corrispondenza a quoUa dell' iiiselto offcila iicU' ultimo sladio del suo

sviliiitpo. II cav. Carlo Bassi In Ira i piii felici osservalori di sillatte naturali

aberrazioiii deirorjraiiismo dei;!' insetti, e pli Annali della Sociela Enloniolostica

ractliiudono pareccliic sue osservazioni in |)roposito.

A. Teritlt)h(jia della farfalla. — Un sol caso mi venne comunicalo di mo-

struosilii iiel hombice pcrfetlo , osscrvato in uii indiv iduo die possedeva da un

lalo un doppio arto; ma intorno a questo easo nulla so di piu parlicolarizzato.

B. TcratoUxjhi tlelln larvii. — Un caso di moslruosila nella larva mi \enne

fatlo conoscere dal suddelto signor Bassi, pel quale fonno I'argomenlo di unalNota

lella nella seduta del iO seltcmbrc 1851 alia Sociela Enlomologica di Parigi;

qui'sin Nola era accompagnala da un disegno e doveva essere accolta negli An-

nali di quella Sociela; ma per non so qual motivo (ignoto alio slesso autore

)

quella INota c quel disegno non videro la luce. Riuscira pertanlo assai piii in-

teressanlc la comunieazione fallami dal dislinlo mio aniico, e ancora inedita ,

die qui Irascrivo tradolta, eonservando I'integrita del manoscritto.

E il segrelario signor Lucas die riporla la comunieazione del signor Bassi.

« 11 signor cav. Bassi pone solto gli occhi della Sociela il disegno d' un

baco da seta cbe olTriva una disposizione all'allo anormale del 6.°, 7." ed 8."

anello del corpo (fig. 277, 278, 279, Tav. XV). Esso lo rinvenne alio stato

di maturanza, e si faceva rimarcaie per la sua andalura un poco difficile. 11 G.°

e 1*8.° anello si ravvicinavano fra loro suUa linea mediana del dorso, alloii-

tanando totalmenle il 7." anello cbe vi mancava, e formava contemporanea-

nienle dai due lali un rigonfiamento.

» Una sensibile depressione indicava questo punto di ravviciiianiento dei due

anelli suUa linea dorsale. La terza zampa membranosa dal lalo sinistro (fig. 279j

mancava lotalmente, e la stigma corrispondente era un poco piu piccola dclle allre.

Ad cccezione di questa zampa cbe mancava, non osservavasi nessun' allra ano-

malia suUa parte inferiore e venlrale. Le pulsazioni del vase dorsale crano

normali ; e solo eravi della difficolla o dell' ingorgo al silo della depressione

dorsale sopra indicala.

" In breve la larva comincio a perdere della seta ed a mostrare quell' in-

quietudine die 6 parlicolare alle larve che si preparano a filare il proprio boz-

zolo. Ma, ad eccczione di alcuni fill qua c la gellali, essa stelte ancora per 18

ore senza intraprendere il suo lavoro. Alia perfine ella si mise all' opera quando

gli anelli del suo corpo si erano gia sensibilmcnte rigonliali e raccorciali, e

il colore del corpo fatto piii giallo, come lo si vede d'ordinario nelle larve che

sono gia raccbiuse nel loro bozzolo.

" Essa cangii) di posto, sempre lilando, almeno per selte od otto volte e passii
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fosi una a;ioriiala inlora , (liiraiitc la iiiialc pcrdette tulla la \n\v\v hiaiica dclla

seta sonza die il Ixtzzolo fosse iiicomiiicialo.

» Frattaiilo la liingluv.za del siio eoipo erasi diniinuita, gli anelli eransi

fatli pill rii;;onlii e le ili\isioni piu seiisibili. II \aso dorsale si distiiii!;iieva per

uii eoloie briiiio iiciaslro, e ad oirni piilsazioiie si jioleva \edeie lo slesso co-

lore propaijarsi liiiii;() il soleo elic e.sisle\ a a sinistra I'la il 7." e 1' 8." anello, eil

a deslra fra il G.° ed il ".", eonie so iin'aneurisma si fosse Irovala in quella lo-

calila. Avpndo alia jierline raeeliiuso la larva in una scalola, ella filo uii bozzolo

assai leggero e elie inaiu\n a ili Inllo I' iiiviluppo di seta bianea , di eui i l)oz-

zoli sono per lo piu rieopeiii all' intenio. Aveiido aperto cjueslo bozzolo liojio

parecclii giorni , la lar\a \\ si liovo nioita inontre aveva gia attinte le di-

nieusioiii della erisalide, il clie prova elie il la\oro della inelamorfosi era quasi

eomplelo. "

In (juesto caso si ha a deplorare la morte della larva, la quale se fosse vis-

suta , eapitata fra le niani di tanlo distinto ed accurate osservatore
,
quale e da

lutti conoseiuto il cavaliere Bassi , avrebbc fatto eonoscere rinduenza di tale

inostruosita nel passaggio dell' animale alio slato pcrfelto.

CAPO HI.

PARASSITI.

Sulle sostanze organichc che circondano il baco durante il suo allevamento

sia da lui prodolle, come sarebbero i suoi escrcmenti, sia a lui apportate, come

gli avanzi dclla foglia che servi a' suoi pasti , si producono e si svolgono di-

verse mulTe di eui io raccolsi alcune figure. Anche il corpo del baco o della far-

ialla morta non ne vanno esenli. Insonima, ovunque stanno sostanze organiche

in deeomposizione, si trovano niufl'c, ne e quindi a meravigliarsi che sc ne

Irovino sopra il letto del baco da seta in fcrmentazione, sopra le sue fecce, e

nel suo corpo fatto cadavere.

Una parte della Tavola \V e deslinala a mostrare le muffe che io a caso

liincnni. Alcune specie apparlcngono a forme conosciute ed egregiamente de-

scritte e figurale nella Micologia del Corda. Allre specie, al contrario, io non

saprei indicarc che fossero precisamente ; c la mia ignoranza in micologia, sc

non e sufliciente scusa al niio silenzio , ne e pero suffieieiile causa.

lo mi limilo qui a figurare e descrivere le specie vegetabili da me os-

scrv'atc. Altri a (juesta mia semplice indicazione potra aggiungere osserva-

zioni assai piii iinportanti , taiito di micologia descrittiva
,
quanto di fisiologia



MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO 365

micologica ; io sam lieto d'aver proniosso si falli stiidii die anclio in una sein-

plice nionografia del Bomhice del gelso liovcrcbbcio il loro poslo.

Siillc fcc'cc, ('he non asciiigano siibilo, s\ olgosi frcqiienlemi'iitc una specie par-

licoLnr di nuill'a clie jiare ajjparlcnere alia nninerosa I'arniiilia dcllc Slilbiiic di

Corda {'), le s|)ecie della (]uale faniiglia ciinxengono in cio ehe il tallo e eretlo,

filamenloso
,
piivo di sepimcnii, le spore seni])lici coarcervale e conglulinate

irrenolnrnienle in capituli tenninali. La s])eeie da ir.e osservata (fig. 2C4 A)

apparliene assai proliahilniente al gencre li/iopalovij/ces di Corda, i di eui caral-

leri sono i talli seniplici, continui, ornati in alto da un capilulo ornogeneo, clic

contiene le spoiule verrucose. Queste rendono il capilulo aculealo, spoigendo

da esso colla loro estioniila libera. Con probabilita e il R. elegans clic crescc

sulle soslanzc vcgetabili.

A ([uesta slessa faniiglia apparlcrrcbbe la inulTa rapprescntala dalla li-

gura 20G B. ; la quale di j)refcrenza sembra spellare, pei capituli non aculeati

cd altri cai'alteri, al '^vnvvc Per icon i<i di Peisoon, e precisamcnte alia/*, byssoidcs,

le cui spore sono conglobate, omogenee, I'arinose. La tro\ ai suUa foglia e sulla

farfalla.

Sulla farfalla stata aH'uniido e niista cci\h Botrij/is basskiva rinvcnni ancora

una bellissinia inuila appartenenle alia grande faniiglia delle MucorkUe, in cui

gli sporangi sono \escicolifornii, stipali, le spore seniplici incluse in uiio spo-

rangio, I'ifasnia elT'uso c molle. Sla rappicsentata quesla mufla nella figura 2G4 B.

IJubiterei se (|uesla specie polesse appartenere al genere J1/«cor diMicheli, cui

iiero s'avviciiierebbe assai. Io non la \i(li che colla spora gia quasi libera

nello sporangio.

Propria dei letti alii liovai ancora una specie apparlenente al genere Sta-

clii/nbutnji^ di Corda, conipresa nella faniiglia dvWi^ Ar///r(iho/rij(lew , (piesla caral-

terizzala dalle spore septate o didinic collocate aH'cstrciiiita o ai nodi dei talli,

quello della foiina parlicolare di queste spore, le quali solaniente io potei os-

servare, e clie conxeiigono assai coUe spore dello S/achijobotrijx otrii figurala

dal Corda C^).

La ligura 267 rapprescnta la Botrijlis cana di Kunz e Chem., che si tro\a

suile foglic disseccate; I'osscrvo anche il Niltadini: «, sono gli stcli con rami

foiiiiti air eslrcniita di sporule; b, le sporule a grappolo; c, dei cristalli

(I) Conla, AithitiiiKj ztim Sliidium der Myajlogie. I'rag., 184:2, pag. L.\1Y c iift. IJoiii,

Praclilflma , etc., p. 3, Tab. B. 20, f. 1-3.

(ij C.oida, Op. fit., lab. B, scomparto 18, (ij;. 8.
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piisniiilici , di nii laluni mhIousI iicllinttMiio dcllo slclo; </ , \o sponilc gor-

moglianli; lo slosso si \0(lc in c o d dclla ligiira iJG8.

Sul cadaveiT dollc rairallc pitlrefasccnli si tiova talvolta una imiira appailo-

ncnlc al goneie Pcnivilhtiu Link, die si dislinguc per gli sloli erclli con sepi-

inonli, a dilTeivnza del \icin goncrc RfKHlorcpfmlns Corda, die li lia scnza

sopiiiuMili, il i>i'iiciv liriuviHi du- li possicdc goiiiculali. Lo spore sono iiio-

iiiliforini. in calenelle seniplid sporgenli aU'cslreniita dei rami secondarii, die

sorgono a loggia di pennello. La specie Irovafa e VAxperij ilium filaticuvi di

Fries (fig. 2(iS. Tav. W ).



SPIEGAZIOINE DELLE TAVOLE

TAVOLA I.

Fig.' 1-IS.

Kig. I. Microscopio di llcnkel. — ./, .4 base iIciris(runien(o. — B lamburo cavo in ciii

stanno trc aperture: ).. )., aiiipia, qiuulrala per ilar accesso alia luce; S. S
reKangolare, pel passaggio del maiiioo o molorc del diaframnia n; la tcrza supe-

riorc rliiusa dalla pialtaforma. — C, C piattafornia clie fa da porta-oggetti, ap-

pcndieulala per soslcncre la eolonna Iriangolare />, la quale porta il braccio D\
ciii s'altacca I'anello Z' clie riceve il tubo delle Icnii. — F^ F^ G tubi scorrenli

I'un ncH'allro. — // oculare. — / obbictli\i. — L anipia aperlura eentrale del

porta-oggetti per cui passa il diaframnia >i, mosso dal braccio di leva o. — m
speocliio posto nel vuoto del taiiiburo. — /) >ite pei piccoli iiioviiuenti verticali

del tubo porlatore delle Icnii.

" 2. Camera lucida di llenkel di prolilo.— y tubo verticalc che si sostituisce all'oculare

del microscopio (fig. 1). — T vite per assicurarvelo. — ^/. B ^ D, £, /•' corpo

della camera lucida. — G^H cercbiello clic circonda I'estremita F, e clie

sostiene I'asticina / portalricc del prismello P". — P' e il prisma grandc cIk;

comincia a far deviare riinmagiue.

•1 5. La slcssa veduta dall'alto. — Le stcssc lettcrc indicano le slesse parti — G, //. /
sostegno del prismetto P '. circondato dall'anello ncro 71/, che assorbe la luce

diffusa quando s'applica lOccliio sul prismetto P'.

" 4. Porta-lente di Strauss modificalo.— La modificazionc consiste neH'avcr reso mobile

tutlo I'apparecchio lungo I'asta f, />, mediante i due anelli F. £ e la molla 31.

M

che esercila la forza iiecessaria. Soslcnula dalle astc ."inodalc /", G, //. /, L, la

lenle P gode di lulli i movimenti.

" k bis. Lente ciliudrica bi-convessa, di '/a pollice di fuoco.

« B. Microtomo di Strauss. — B corpo dello strumento. — A
., A' branche appuntale,

taglienli, clie Icntano allontanarsi. — R., S rotellc s<'orrenli sul passo di vile C,

che inipediscono il soverchio aprirsi e chiudersi delle branche.

6. Plesio-micromctro. — A laniinetia metallica graduata su un lato c portala dal-

I'asticina B.

•< 7. Lo stesso. — La scala niicromelrica e teniiinale.
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Fig. 8. 8 lih. e 9. Aglii per tagllare c dirailarc le parii, ora ciir\i, ora falli a lancia, ora

(lirilli.

>i 9 bis. Siringa di ("liarru'rc per le injeziiini; due terzi del vcro.

> 10. Eslremila mobile della slessa siniii;a, elie \i si adalla a sfregamenlo.

>> It. Stantiiffo della stessa siringa, delto a doppio elTello. Si coinprciide faciliiienle la

disposizione del ciiojo elie lo cosliluisce.

n 12. Slanliiffo come sopra, spaceato per moslrare eoine slaiiiio ferine o ripiegatc le due

laminc di ciinjo.

•> 13. Vaso per cterizzare i baeliida farsi iiinrire; qiiesti vcngnno collocali ncl cancslrino

./ sospeso Ira i vapori anesleliei.

" 11. Caliiiella di vetro oireolare per le sezioni.

>> 18. .\pparceeliio adoperalo per e.sperimenlarc I'aeidila del sangue del baco. Cariealo

ristriuncnto, neU'cslremita grossa si ha acqiia di baritc ; ncU'anilata, sangue e bi-

carbonalo sodico.

TAVOLA n.

Bombice del ijeho ne'ciiversi siwi sladii.

Fig.' 10-23.

Fig. 16. Bombice del gelso alio slato di larva. — L'inselto e visto dal dorso e giacc sii

una frasca di Morus alba.

•• 17. Lo sicsso visto di profilo.

>• 18. Lo stesso veduto di snlto. — In qiieste trc figure sono indicate le divisioni, gli

anelli e le slignie coi loro rispettivi numeri.

> 16 bis. Lo stesso, prima del lerzo lelargo.

" 19. Bombice del gelso alio slato di crisalide. — La larva 6 veduta di sopra — ilf, M
capo. — L^ L corsaletto. — X traccia dei segni del 8." anello della larva. —
4-12 numero degli anelli.

" 20. Lo stesso veduto di fianco. — M capo. — L corsaletto. — A silo delle ali. —
B sito delle anlenne. — E sito degli occhi. — F silo del primo pajo di zampe.

— 4-12 anelli.

'• 21. Lo stesso veduto di sotto. — e anlenne. — /", (/, /t, primo, secondo, terzo

pajo di zainpe. — q occbio.

< 22. Bombice del gelso alio slato perfelto. — Farfalla femniina (Farfalla della seta;

Scidensclimelleilinge dei Tedescbi; pnrpnj dei Milanesi).

1 23. Bombice del gelso alio state perfetto.— Farfalla niaschio (/ ai/n//mo dei Toscani).

" 23 bis. ^, i?, C. Forme normali di bozzoli.

« 23 tcr. A., B., C principali mostruosita de' bozzoli.
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TAVOLA III.

Superftcic del Ixico.

Fig." 21-»0.

Fig 24. Testa del baco vcilula infeiiuniicnlc.— ,'/,// laniinc parietali.

—

L^F^L porzione

basalc e posleriorc del labhro. — A\ A' porzione basalc dei palpi labiali. —
B^F^G trc artirnii forniaiili i palpi labiali. — //, 3/, TV, /* articoli dei palpi

niascellari.— /, / iiiascello. — p, 7 liliora clio porta sulla parte libera una papilla

provvedula del pertiigioa, da cui csce il (ilo a. — 2 , ^ palpi dclla (iliera.— O ocehi.

" 28. Testa del baco vedula supcrioriiiente. L'individiio offriva un capo pii'i obliingo del

solito, le scaglie lalcrali iiiollo elitliclic. — A^A 1 amine parietali. — B scaglia

interlatcrale o frontale. — C, C parte posleriore del labbro. — D parte anteriore

smarginala del labbro clic si vedc isolato nella fig. 28 bis. — /, / mascelle.

—

//, M^N,P arlicoli dc' palpi nia.scellari. — 0, O oodii.

)• 20. Te.sta del baco vediila dal lato dcslro. — A scaglia parietale, laterale destra. —
B,F^G articoli dei palpi labiali.— /^partc luediana del labbro.— A' porzione ba-

sale dei palpi.— //, M^ N, P palpi niascellari antenne. — a apertura della Gliera.

>• 27, 28. Primi anelli del corpo del baco allungali conlratti.

r, 29. Palpo masccllare isolato antenna. — O occhi.— a primo arliciilo.— t cerchiello

rigido che separa il primo dal secondo articolo. — X, p parti del secondo arli-

colo. — ^ cerchiello rigido a cui succede altra porzione mollc 5 con cui ter-

mina il secondo articolo. — ? terzo ed ullinio arlicolo niunilo di due peli.

" 30. Epidermide del baco niinulamente pertugiata: in A offrc una picga. — B^B'
peli die s'inipianlano suH' epidermide.

• 31. Zampe vere per moslrare le parti rigide e molli di cui si compongono.

>• 32. llelicolo malpigliiano e derma bianco atlravcrsato da grossi pcrlugi clittici. Nella

ligura e segnato A^ A , e sla sopra un pezzo di epidermide i?, B munito de' suoi

peli C, C.

' 33. Cellule di chilina ad un forte ingrandiraento.

" 34. Sezione trasversale del baco. — a sezionc del vaso dorsale, — 6 deirinteslino,

— c, c dei tubi seliferi,— d del cordone nervoso,— e. e dclle zampe, — /", /" dcllc

stigme. — (/, 3 sezione longitudinale delle trachec, — h dei piani muscolari, —
I dcgli olto tubi renali dorsali. Sotio I'intcslino si vede anche la sezione dei qual-

tro vasi ventrali.

•• 38. Eslremita posteriore del corpo del baco. — 11.° c 12." anello: I'H." porta il

cornetto D breve, posto sulla sua base C; 1' anello 12.° si vede constare di tre

parti : della mcdiana A che coprc I'ano , e delle laterali B. B.

•'• 36. Stigma ingrandilo dodici volte. — a^a ccrchio csterno nero. — 6j 6 battenti

della rima, striali. — c rima che da ingresso all' aria. — /", /"solchi della pelle

prossinii alia stigma corrispondcnte all'attaccalura interna de' muscoli; vi si ve-

dono anche dei peli i/, d.

Vol. VI. 47
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Fi(?. 57. Mascelle isolale 1,1. — C laI)l)ro die lo coprc.

'• 38. Ocelli isolati., modo con ciii sono disposli.

• 39. Una masccUa vediila sotlo tre aspctii per niostrare la divcrsila delle .supei'ficie

die la liiiiilano.

• 10. Zampa intermedia iiiollo rigonfiaal pimto di divenlrc cpiasi cilindrica.— «',«", a"
parii in eui si puo soomporre, separate da .striiigimenti; I'tiltiina b. la piii conica.

— II diseo terininalc si componc di c, porzione cslcrna, piccola, separata per

mezzo della linea c da (/, porzione interna del disco e die porta gli luicini. — 3
stigma. — b eerelilello di sostanza ligida die precede il disco.

• 41. Disco d'lina zampa meinhranosa.

•• 42. Zampa nu'mliiaiiosa iiieiio rigDiilia di qiiella iiulicala ndla figura 40, c rappresen-

tata (|uaiido pei moti progressivi del baco rinuine (ddiipia.

•• 43. Zampa mcmbranosa del pajo posleriorc anale.

>• 44. L'ncino di sostanza dura isolato. — rf' porzione die sla impianlala ncUa cute.

— d" porzione libera.

' 48. Maccliia dell' 8." anello. — a spazio cireondato da un ecrcliidlo di varia lar-

gbezza cilestrino. — b area bruna che lo circonda.

•' 46. Maccliia del B." anello. — linea azzurra. — b aureola bruna. — d^d' strisce

ncrc deir aureola.

•' 4 7. .Macdiiedi parecclii anelli del eorpo.— a, a., grandi aree punteggiate posteriori.

—

6,6.. piccole aree punteggiate, anteriori.

'• 48. Mascella veduta per la base onde mostrare come sia vacua. — j-I cavila interna.

— a margine dell' apcrtura. — e eondilo. — B supcrficie esterna concava

veduta in iscorcio. — D margine denlellato. — c, c rauscoli motor! delle ma-

scelle.

•' 49. Pelo del baeo appena sbueciato dall'uovo, col margine dentato.

• ."SO. Pelo di baco adulto.

TAVOLA IV.

Fig.'' 81-B9.

Fig. Bl. Inlestino del baco da seta, veduto dal dorso. — A^ C esofago. — A^ B sua

porzione cilindrica. — B,, C sua porzione iiiibuliforme. — C, Z* stomaco chi-

lifico. — D^ E tenue. — ^, F eingolo die divide il lenuc dal cieco. —
/", G, H cieco. — il-,J^ I retto. — L^L' muscoli che cingono tulto 1' inle-

stino ndla sua regione slomacale ; divisi in sei fasci principal! 1 ... 6 ; I'abbandonano

per inserirsi airin\olucro eomune alia deciina divisionc /, /'. — Z, Z' altri

muscolelii che tengono in posto 1' esofago, e che s'attaccano aU'orlo dell'aperlura

posleriorc del capo.— 7*7", II' rigonliaraenti fond! ciechi dcUo slomaco siibito

dopo I'allaccatura deH'esofago. — UutiU^ F^v P\ rigonfiamenti analoghi del

cieco, che fanno eambiare assai di forma questa parte dcU' inlestino sccondo ehe

e plena vacua di fecce. — ^', S vasi uriniferi die, sorti inlorno al relto /,
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si portano ai lali del cieco formaiido quallro lubi distinti: 0, 0' cstcrni; l';P •

inlerni. — 0, 0' salgono sullo stomaco (ino in 71/, M' assai serpcntini, e ne di-

scoiulDtio fiirmando diic >asi (0, O', die, giiinti in F, Y\ si portano sidla farcia

vcnlrale. — 1 vasi P^ P' salgono lino ad N. N\ ridiscendono qnasi lungo la linea

niediaria (ino in A, A" per |ioi'lai'si pure suUa rcgionc laterale.— A, a' fascia dn-

plice nuiscolarc nicdiana a cui nietlono capo i uiuscoli circolari dolla parete del-

I'inlestino. — -,- gliiandola salivalc.

Fig. 82. Intestirio del l)aco da seta veduto di sotto. — ^, i? esnfago. — C^ D intestino

o stomaco cliiliflco. — if-, F tcnue. — /", // cieco appcna punteggialo. — //, /

retto. — AA.| A A cordoni muscolari median!.— Z, Z' uiuscoli die tengono I'cso-

fago in posto. — t:, t. ghiandole salivali. — i1/, 31 gliiandole csnfagce. — S, .S'

origine dei vasi renali. — o, o' pajo iiiferiore clie seorre lungo lo stomaco

chilifico, arriva fino in »i, »«', indi rctrocede in g, g', e s'ingrossa finche in

ff' I'iceve lo sbocco dei vasi renali dorsali. — In A' questi vasi pcnetrano nel-

r intestino.

• 85. Sczione vcrlicalc longiludinale del baco. — ^ capo. — £ corpo diviso in dodici

anelli. — C, C, C zanipe nere.— Z>, D... zampe nicinbrano.se. — E.E stomaco

chilifico. — F ano. — G, G porzione dell'apparalo nialiiigliiano. — //, H appa-

rato del seritterio. — /, / canal pulsante clie seorre lungo il dorso. — L sistenia

nervoso. — / ganglio sopra-esofageo.

' 81. Cieco gonflo da materie raccolte e ingrandito; i cingoli diventano pii'i palcsi.— D
line dcllo stomaco chilifico. — D^ F tenue. — E. F suo cingolo. — F^ II cieco

,di^isodallost^inginlenlo G. — UuuU^ Fvv T rigonfiamenli. — //, / retto am-

poUiforme. — H' stringimcnto.

» BB. Lo stesso. Solo il primo scompartimenlo del cieco e rigonfio.

» 86. Sbocco dei vasi malpighiani di lianco. — c, rf vasi superior! che confluiscono in

r. — b vaso infcriore che col primo costituisce 11 tube unico a 11 quale sbocca

neir intestino. I rigonfiamenti del cieco vi sono indicali.

15 87. Sczionc dcll'inlcslino poco sopra il cieco (lungo la linea .'/, B^ Cg. 88).— a, a..

.

rigonfiamenti, ec. — b spessorc della parete Intestinale. — c fondo dello stomaco

chilifico. — d sfinterc tra esso e 11 cieco.

" 88, B9. Forme varie che prendono le fecce del baco.

" 89 bis. — Micropilo del baco da seta. — m micropili, talvolta chiusi nell'uovo

deposto, c formati di quattro esili forellini, ora ben dislinti ora fusi in uno solo.

— o corona di cellule (iliformi che circonda i micropili;— b serie esterna di cel-

lule siiiiili. — c aureola del guscio di parete piii esile attorno al micropilo. —
d guscio coUe sue screpolalure, di spessorc eguale in tutio le parti dcU'uovo.

" 89 ler A. — Micropilo dell'uovo della Saluvnia Cijntltia. — m micropilo Unico. —
a rosetta di cellule filifomii piii allungate. — c guscio.

» 89 ler B. — Micropilo dell'uovo della Pavonia major. — m micropilo. — a rosella

che lo circonda.
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TAN OLA V.

Tstolnyia del sistcma d'xjcrcntc.

Fig.' CO-7'l.

Fig. 60. Porzione ili gliiniulola sali\alc. — A ^ A mcnilirana esterna. — /?, 7? foUicoli

sccretori. — T, C loro nucleo. — 0,0 paretc dclia gliiandola in cui stanno

impiantati i follicoli. — D ^ D caiialc cenlralo in cui scorrc il licitiido sccreto. —
L Icgamento dclla ghiandola.

" 61. La stessa pii'i ingrandila. — A^ A nicnd)rana eslerna. — B^D foUicoIo. — C^C
porzione ccnlrale .•iciernenlc. — f, O parole grossa dclla ghiandola. — E^ E
sbocco dci follicoli nel canale centrale. — />, /) canale ccntrale.

'• 62. Tessuto ccllulare o adipose. — A^ B ^ C lobi in cui si divide. — T ramo tra-

chcale chc si dirige ad essi. — «, 6, 6 rami uiinori die pcnctrano nell' inlerno

d'ogni lobo. — c^ c^ c niembrana eslerna. — rf, (<, d globuli adiposi.

" fi3. Membrana interna anisla dello slomaco, o vcnlricolo cliilifioo.

•• 64. Cellule nucleate chc secernono il succo gastrico. — Xn A il lore contenuto e

meno granulare die in B.

>• 68. Tunica inuscolarc dello stomaco. — a a\ a a' fasci miiscolari Irasversi. — b b\

b b' fasci muscolari longiludinali. — c c' c' c fascio massimo longitudinale cor-

rispondenlc alia linea mediana dello stuniaoo. — ss^ss nuiscoli della lonaca

che stanno collocati tra i fasci principali ora indicali.

• 66. Muscoli staccati di questa tonaca a rigonfiamenti , striati trasversalmcnte.

" 67. Piastre a, a, a, o, di punte chitinose che si trovano presso lo sbocco del vasi inal-

pighiani o rcnali suUa paretc inteslinale. — 6, 6, i linee arcuate di eguali punte

poste nulla stessa parete al di dietro delle piastre.

" 68. Ghiandola csofagca. — a^a parete dei lobi ghiandolari. — 6, 6 cellule nucleate.

— c^ c sostanza granulare delle cellule.

•' 69. Le cellule nucleate della ghiandola csofagca piii ingrandile.

" 70. Vasi malpigliiani ingrandili per ruostrare le loro curve, e come la porzione loro

secernente rumore urinoso occupi solo la parete formando un tube.

>' 71. Trachee che vanno ai vasi nialpighiani onde tcnerne unite e serrate le anse.

" 72. Vasi nialpighiani. — A parete. — C^C,C follicoli secernenti. — B liquido se-

creto composto di corpuscoli vibranti.

>> 73 A. — Vaso malpighiano che mostra il contenuto nel suo interno, per cui viene li-

mitato il canale die ne occupa la lunghezza. — u, n contenuto stipato. — 6,6

l)arcle.

r< 73 B. — Corpuscoli vibranti a forte ingrandimenlo.

" 74. Vaso malpighiano presso il suo sbocco nell'intestino. I follicoli secretori sono piii

piccoli, piii rari, mcno regolari.
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TAVOLA VL

Sislema nervoso delta larva.

Fig." 78-87.

Fig. 78 e 70. Sistcma nervoso del baco da seta. — La fig. 78 rappresenta il sislema ner-

voso profoiulo, e clie si appalesa al di sopra doi iiiiiscoli spaccando il bruco pel

dorso, e levandone i visceri.— La fig. 76 rappresenta lo strato clie passa sopra i

musooli, c clie arriva sotlo la culc; slrato che nel bnico apcrlo, per essere ve-

diito, occorre sia lollo il priino strato de' niuscoli sotlo-ciitanci.

" 77. Terzo (^/) c quarto {B) ganglio, della catena nicdiana per nioslrare la relazione

tra cssi c i ncrvi respiratorii. — d ganglio triangolare mcdiann appoggiato ai

cordoni intergangliari divaricati. — a ramo ciie si dirige alia stigma corrispon-

dciile e da i rauioscolli f, (j, h. — fkW pii'i interessante perehe si salda sul

ramo anteriorc clie parte dal ganglio sussegiicnte. — c rauiosccllo nervoso che

dal triangolo gangliforme del nervo respiratorio va al ganglio posleriore.

" 78. Forinaziono doi ganglli che risultano dalla fusione di due ganglii priuiitivainente

scni|)re pii'i suparali. — In A, B, C, D si mostra la fusione senipro uiaggiore

col crescere dello sviluppo (sei volte piu del vero).

" 79. Struttura del tubo nervoso composto d'lina guaina, e delle fibrille interne.

" 80. Elenienti nervosi isolati. — v- T cellule primitive cireondate da una racnibrana

esterna. — >>, >> nucleo. — v , v nucleolo. — w, it materia granulosa dell' in-

terno. — s, <: fibre che ne partono talvolta ramificate.

" 81. v-/, B filamento nervoso per mostrare I'andamento serpentine delle trachea che vi

corrono sopra.

>> 82. Sistenia nervoso del capo assai ingrandito e divaricato per vedcrlo meglio. —
A, A lobi del ganglio sopra-esofageo. — B 2.° ganglio (1.° sotto-esofageo ). —
C 3." ganglio. — D ganglio imparl frontale. — E, E primi ganglii splancnici

pari. — F, F sccondi ganglii splancnici pari.

Gli altri rami segnati con lettere niinuscole e greche sono i rami di unione tra

questi ganglii e di irradiazionc alle parti.

« 83. Forma che talvolta ofTre il primo ganglio sotto-esofageo.

« 84. 1 due ultimi ganglii {A il 12.°, B il 13.") per mostrare la loro inlima composi-

zione. — x, ^ neurilema. — p. p fibre primitive che li attraversano. — 5,3 fibre

primitive che si diffondono nelle cellule nervee. — •» cellule nervosa. Nell' alto

delta figura o, a mostrano un nervo respiratorio. — 6 6, cc^ dd^ ec, ff, fj rj sono

i rami die partono simnietrici dai ganglii come nella figura 88.

» 88. Gli stessi per mostrare il modo di comportarsi delle trachea, e il modo di ap-

palesarsi della sostimza nervosa non per trasparenza. — a, a nervi respiratorii.

— 6j 6 pajo antcriore del 12.° ganglio. — c, c pajo posleriore. — rf, rf pajo

esterno del 13.° ganglio. — e, e pajo medio esterno. — f, f pajo medio intcrno.

—
'J^'J P^jo nicdiano. — m^tn grosso ramo tracheale.
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I'ii;. 8G. Sesto ganglio vislo imiuc il 12." c 13." tU'lla lig. 88. — b, li pajo anicriorc di

ncr\i. — c,c pajo poslci-ioro. — li cordoiu- cDiineltivo al B." guiiglio. — I, I

eonloiie conncllivo al 7." — m, m Iraclicc dal fi." pajo di stigine.

•• 87. Lo sicsso, visto come il 12." e 13.° nclla ligura 84. — Lc stosse Icllere indicano

lo sU's.se parli conic nella lig. 86. — o, a ncunlenia. — ?, <; cellule nervose. —
P, [1 fibre die atlaversano 11 ganglio, c di cui una parte pcrdesi nella sua sostanza

nervea.

TAVOLA VII.

Sistema i-espiraloriu dellu larva.

Fig." 88-99.

Fig. 88 c 89. Sislcnia re.<piralorio o Iraclieale del liruco spaccalo pel dor.so. — La fig. 88

rapprcsenia le Iraeliee profonde, quelle clie appajouo ajjpena sparato il coipo del-

raniuiale.

—

A,A . . . ramo inlersligmatico clie scorrc da una sligma aU'allra; da

ogni sligma parle un ceppo di trachee , di cui i rami inlerni B ..^ C .. danno suddivi-

sioni D . . E . . P . . II . . U . . allintestino ed ai nuiscoli; i rami estcrni^/.., h.., i..

danno rami ai mu.scoli del dorso; in questa ligura i rami die partili dalla sligma

\anno verso la cule scgnali g aU'eslerno, m aH'inlerno, cessano al passar soUo

del muscoli, e si vedono complcli nella ligura 89. — i...i.\ nodi o nianicolli. —
o), (.J (priiuo audio) rami die vanuo al capo. — ;, y (12." anello) rami die si

portano al relto e all'ano.

La fig. 89 rappresenla le Iracliee sotlo-culanee; w ramo die va alia linea me-

diana inferiore. — 3.,, ^k.,^ X.. divisioni e suddi^isioni di queslo ramo '", die

fiuisce nei manicotli venlrali A' '•*'. — g.. ramo csterno colle sue di\isioni.

)> 90. ManicoUo o node inlersligmatico; a porzione priva di membrana spirale in cui

si vede la base dei pungoli inlerni.

90 bis. Lo slesso. Il uiinore ingrandiiiiento fa vedere il manicotio solo punlcggialo.

91. ManicoUo laglialo. — B^ B trachea. — A^A membrana del manicotio. — /*, /'

pniigoli inlerni.

92. Trachea.— a, a membrana esterna.— 6,6 lilo spirale. — c,c porzione di queslo

(ilo svolla.

93. Trachea chc offre ancora nella membrana esterna un avanzo di cellule n, Oj h.

— b, h membrana spirale.

94. Centre d'emanazione delle tracbee dal vestibolo, dietro le sligme. — A., A tron-

chi inlersligmalici. — B^ B rami cslerni. — C\ C, C rami interni.

95. Vestibolo cbe giace subito dopo la stigma, e da cui partono i tronchi Iracheali.

Si vede il suo interne, e lo sbocco in queslo delle Iraehee. — 0^0 orletto con

cui adcriva alia stigma.— / interno del vestibolo.— A^ A tronchi inlersligmalici.

— B^ B tronchi cslerni. — B\ B' loro sbocco nel vestibolo. — C, C, C tronchi

interni. — C\C\ C loro sbocco nel vestibolo. — b piccolo Ironco non coslanlc.

96. Stigma o apcrtura esterna delle trachee. — 0^0 orletto bruno cbe la circoii-

da. — Z, Z lamina cornea strialo-radjata che chiude la stigma e lascia solo nel

mezzo la fcssura u rima li , R.
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Fig. 97. Slignia ili prnfilo. — 0, O sczionc trasversa dell' orlcllo. — Z, L sczionc dclla

lamina. — R marginc tlella linia vcdiila di profilo. La slignia giace in una fos-

sella fiirniata da iin a\vallanicnlo drlla pcllc muiiita di pell P, P. — p. p pcli

della .slignia.

•• 98. Haniiliraziono Iraclicalo per nioslrarc come diversamcnic si appalesano Ic Iraclioc

die sono occnpalc da aria d da acqua. Gli spazii oscuri Ji.B, D sonn pieni di aria,

clie occupa la parte ccniralc c porzinnedei piccoli tronchi.— A^A^A spazii ove

pcnolro rac(|ua clic li rcndc trasparcnli e cliiari; di prefcrenza i gross! ricevono

i'aoqna.

>' 99. Ramilicaziunc Iraclicalo che, comprcssa sotto il microscopio , abbandona I'aria

clie conlicnc. — A^ A bollc d'aria che escono per reslremita aperia dci tulii.

TAVOLA VIIL

Si.slema circolatorio e muscolarc dclla larva.

Fig." 100-110.

Fig. 100. Ceniro circolalorio. — A., B vaso dorsale che offre dcgli allarganicnti in ngni

anello scnza vero valvole nell' interne. — I... 10 ali con cni e leniito in poslo, e

fcirriialc in parte da fascclli vcramcnte muscolari m, w', »«", m " (ala9.^),

misti ad una reic d'a.spctio gbiandolare. — 7', T borse genital! collocate Ira

la 8." e la 6.'' stigma, e poggiale sidla 6." ala.

" 101. Sangiie del baco. — a globuli rolondi. — «,« glnbuli echinal!,cbe internamcnte

lianno dei graniili,i qiiali lalvolla lro\ansi isolali (c, c'). — 6, 6 globuli olensi. —
c, c corpuscoli \ibranti. — tZ, rf cellule granulate.

" 102. Rete gbiandolare che costiluisce per la massima parte le ali del canale pulsanle.

— a,n porzioni che conQuiscono. — o', a' porzioni die terminano liliero. —
6, b niuscoli.

' 103. Varicosita oflerte da alcuni muscoli, e piii spesso dai due niuscolelti che nel 2."

e 3.° anello s'incrociano nella linea nicdiana ccntrale (lig. 106-107).

•' 104. Muscoletto assai ingrandito , e diviso ne' suoi fasci primilivi, mosira le striature

Irasvcrsali.

'• 108. Muscolo coniposto, risullanle cioe dci naslrini muscolari a...f colle loro altac-

cature, alia divisionc degli anclli ; — a'...f\ a" .../"' principio dci naslrini

lesi nci due anclli conligui.

• 108-107. Baco da seta sparato pel dorso lungo la linca mediana superiore, e Icvali i

visceri onde moslrare gli sirali muscolari. — La fig, 106 mosira lo slrato pii'i

profondo ncl baco c pii'i superficialc ndla prcparazione. — La fig. 107 mosira

lo slrato niuscolare intcrmcdio nel baco, e che nel cadavcre apcrlo resia sotlo-

posto alio slrato della figura 108, che fu le^ato.

I OS. Mosira lo slrato superficialc dci muscoli, die loccano direllanicntc la cule, ma

clie nulla prcparazione esscndo i piii profondi, rcsero nccessario, ondc esscrc

messi a nudo, che si Icvassero i due strati dclla figura 106 c 107.

•• 109. Muscolo, con forti fibre striate, e su cui si diramano abbondanti le Irachee.

B 110. Nodosita offerte da parecchi muscoli, tra gli allri da quclli del capo.
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TAVOLA IX.

Sistema riproduttorc delta larm.

Fig.' H 1-128.

Fig. 111. Orgnni genilali dolla larva a varie epoche del suo sviliippo, in grandezza nalu-

,;ile. — ./ dopo 11 piimo lolargo. — B dopo il secondo. — C dopo il terzo.

— D dopo il quarto. — E dopo il qiiinlo.

" 112. IJorsa ovarica dopo il 4.° assopiiiipnio; vicino alia maturaiiza. (.\ in grandezza

im po' piii di 2 vollo il naturale. — B ingrandito 17 volte). — a legamento

proprio anleriore. — b idem posterioie interno. — c, c (juhvrnaculimi tcsth,

loganicnto posteriore estcriio. — d nicmlirana esterna. — e, e pareiicliinia della

borsa in cui si sviluppano i Uibi dcgli ovarii. — f,f Irachee clic vengono dalla

K." stigma, e vanno sulla borsa ovarica. — /( indizio delle uova come traspajono

all' esterno.

- 112 bis. Uova sviliippate chitise ncU'ovario raentre si coprono del guscio— B, B' B'\

B'" estreniita del micropilo, clic 'c centro di chilinizzazione per la calotta

piceola anicriore. — A ...A'" calotta posteriore maggiore dell' novo. — X, X'

linca obliqua su cui s' incontrano le due porzioni.

>' 113. Meml)rana granulosa degli organi genitali della larva.

>• 113 bis. Contcnuto deU'uovo durante la prima porzione dcU'invcrno. — o,o sfere

vitelline aggruppate. — 6,6 globuli di grasso. — c.,c sfere vitelline isolate pii'i

gros.sc. — d le slesse seavate di cellule minori. — e embrione ravvolto e ini-

mcrso nei globuli vitellini uniformi (j, rj.

.V 111. Trachea che si versa sulla borsa ovarica, assai ingrandita, e suo decorso par-

ticolare.

" 114 6!.s. Membrana a grosse cellule, nucleate, poligone, che comparte il colore all'uovo

che si appresta a produrre il germe.

>• 118. Porzione del tubo ovarico ove si formano le uova. — n, a membrana esterna. —
6, 6 membrana interna. — g^rj materia addensala all'estremita in cui si ge-

nerano le vescicole germinative v, v. — Hi, in vescicole vitelline. — an., au

aureola vitellina.

' 118 his. Sirutlura del guscio. — A, B nel suo contorno. — C, ncllc faccc plane.

• 118 tcr. Uovo ingrandito. — yl di facciala, — B di profilo. — d depressione o ron-

cavita laterale. — c micropilo.

'. 117. Porzione inferiore della borsa copulatrice, nel silo ove nel suo interno convcrgono

le eslremiti dei quattro tubi ovarici coUe uova prima di perforare la membrana

e di sbucciarno fiiori.

118. Estrcmitii linale del tubo ovarico, contenente le uova, di cui si vedc il conlenuto

come nelle due figure seguenti.

> 118 bis. Conlenuto dcU'uovo dopo due giorni dalla deposizione.
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Fig. 119. L'()\a non ancora coperic dal guscio, cd in cui si vedono bene gli clementi co-
'

slitulivi. — h vcscicula gcriiiiiialiva.— i nuclco. — v aureola vitellina. — m^m
vescicolc vilelline; il tutto ravvolto dal tiiiitjus.

" 119 bis. Eiubrione iiella soconda muta del vcrno. — ^ cstrcmita cefalica. — 1, 2, 5

aiK'Ui loracici aii|)oinli<'()lali. — '(...12 ancUi addominali.

>> 120. L'ovo aiicur iicU'ovario iiiiii copcrto da giiscio. — a«, h b nicmbrana cslcrna c

interna del tubo ovarico. — 6' b' divisione Ira uovo e novo. — /(, A vescicola

geriiiinaliva. — /, i corpo genuiiialivo o nudcoln. — r, v aureola vitellina. —
m, HI (.'cllulc o vcscii'ole \ilelline; il tutto circoadato dal Ibiibus c.

>• 120 bis. Conlenuto doH'uovo appcna dcposto.

>> 121. Borsa geiiitale mascliile (--/ grandozza nalurale — B ingrandita). — o attac-

catura anteriorc. — b attaccatura postcriore interna. — c attaccatura postc-

lioro esleriia. — (/, rf nicmbrana esterna. — /", / trachce. — g contenuto.

" 122. Eleiucnti del seme durante il suo sviluppo. — a, a sostanza liquida finamenle

granulosa in cui gli altri elementi stanno sospcsi.— 6, b ecllulc nucleate Iraspa-

rcntissiiue. — c, c grosse ooUule con palesi vescicole interne che si modiflcano

nci lilainenti sperniatici canibiando auclie di forma come in d, d.

> 125. Gli stcssi. Consta qui il liquido esclusivamentc di un ammasso di cellule vesci-

cola ri.

. 124. Gli stcssi. Lc stesse Icttere indicano gli stcssi elementi come nella fig. 122.

>• 128. Spcrma a conqilcto sviluppo aurora nul corpo del maschio; /", /'cellule spcrma-

tofore assai allungate, e scmpre piii cilindriche; i, i cstrcmita tondeggianli

,

ove gli spermatozoi mettono capo colla loro cstrcmita grossa.

" 126 e 127. Spermatoforo. — a membrana esterna. — h estremita ingrossata degli

spermatozoi. — /»' loro coda. — i estremita antcriore dello spermatoforo. — i'

cslremitA altcnuata di esso.

11 128. Spermatozoi isolati vibranti. — /(, /» estremita ingrossata. — li' h' corpo Gliforme

o coda.

> 128 bis. Contenuto dell' uovo nello stadio che tien dietro a quello della fig. 118 bis.

TAVOLA X

Metamorfosi in crisalide ed apparalo della .seta.

Fig." 129-160.

Fig. 129. Crisalide veduta di solto (4 volte il vero ). — 7... 12 anelli. — A, A por-

zione corrispondente alle ali deU'insetto perfetto. — BB^ CC^ Z)Z> prime,

secondo, e terzo pajo di zanipe. — E^ E occlii. — FiF anienne. — G piastra

interocularc, corrispondente ai palpi deU'insetto perfetto. — // porzione cor-

rispondente al capo. — u, « . . . traccia dclle zanipe membranosc del baco. —
I', V... porzione centrale di questc.

Vol. VI. 48
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Fig. 1 30. Forma singolare oiii si riiluce il Ikich )iiiiiia ili farsi cri.saiiilc.

•• 151. Crisalide vcdula ili sopra. — A piasira dorsalo. — B^B espansioni tklli- ali.

— /% F ocelli. — // porzioiie iiitcrocularo. — 3-12 ani.'lli. — >•, r Iraccia

ilolle niacdiie scinilimaii dol 8." aiu'ilo (Vedi lig. '(6).

>• 132. Capsule ovariclic die lasciano iisciio i liilji conlencnii lo nova. — A nd priiiio

giorno di loro iiscila — B wA terzo. — u, a oslromita siiporiorc — a cslrciiilla

iiifoi'iore; b lilo die li conduce ovc fondersi assieiue.

>• 133. Crisalide femmina prossima a divenire aniiiiale perfctlo. — A esofago. — B
stoniaeo accorcialo. — D tenue. — K vcscica urinaria. — F sua porzione sirclla

con cui s'aprc aU'cstcrno. Si vcdono le principal! Iraclieo, c sono traeciali i vasi

iiialpigliiani od o>ari('i.

151. I'ilna luiiscidare.

• 138. Tnbo intestinalc die lien diclro a quello rapprcsenlalo nclla figura 137. Si vcde

conic il veiitricolo cliililieo si stringa suMlo dietro 1' esofago.

136. Estremila siiperiori dcgli ovarii. — Le porzioni Icrminali picgalc assieinc.

n 137. Apparato digerenle della crisalide nel primo giorno di vita. — ^t esofago. —B^ B
stomaco diilifero — D tenue — E cieco — F rcllo. — /, / sczione dcU'invi-

luppo diilinoso. — S^ S slignie. — Z^ Z rauscoli. — 2\ T rami intersligmatici.

>• 138. Eslreniila isolala e ingrandila d'un ovario. — M, il/ ineiiibrana csterna. — »!,«»

inenibrandla inlcrna.— A eslreniila espansa. — /? gcrnii die non uiatureranno.

" 139. Muscoli dcir esofago.

>> HO. Spoglia della crisalide lasciala dalla farfalla nel bozzolo.

» 141. Crisalide visia di prolilo. — Vi si vcdono I'inlcslino che s'accorcia, le capsule

ovariclie che mandano fuori i loro lubi ovigeri, il sisteina ncrvoso co' suoi gan-

glii 1 . . .13.

•> US. Estremila anteriore dcllo stoiuaco chilifico, vednia iiilernaincnle quando si

diiude.

!T 1/(3. Mula deir esofago. — A venlricolo cliililieo. — F nuovo esofago. — G aniico

esofago cbe viene espulso atlaccalo al capo.

" Iftft. Tessulo cellulo-adiposo della lar\a in a a, clic si raodifica in quelle della crisalide

in 6, coslilucndo una menibrana di nuova forraazione.

" IdB. Parii interne del baco quando assume la forma di crisalide (fig. 137).

» 1(|C. Lobi eellulo-adiposi sostenuti dalle tracliee.

> 147. Lobo piii ingrandito. — A materia adiposa. — B trachea.

" 148 Menibrana della vcscicola acrea in una crisalide di otto giorni, racntre si forma

dalle cellule del letsuto cellulare.

" 149. Membrana gia coslituita.

" 180. Muta dclla menibrana interna del rclto.

" 181. Muta ultima del capo qnando il baco ue esce crisalide. — ft, b .scaglie parielali

allontanate. — c scaglia intcrparielale. — (/ membrana interna dell' esofago die

si muta e cade col capo.

" 182. Seritlerio svolto. — a canale risultante dalla fusione dei due lubi 'i (J' isniati. —
8 A, fl'A' porzionc csile. — A-fs'', S' (' z'V serbalojo. — Xav-, X' a'

v'
ti' por-

zionc ghiandolare. — y, y' gliiandolc acinose del signer De Filippi.
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183. Spaocalo del capo por nioslrare il niodo d'unirsi dei due lubi csili del seritlerio.

— fi, [1 tubclli aiicuia ilisyiiinti. — oi. '• porzionc unica dell' apparato del se-

ritlerio. — ^1 ^ iiiuscoli molori. — o palpi dclla liliera. — >• aperlura da ciii

esee il filo y.. — //, il/, N., P palpi mascellaii o antennc.

184. Filicra assai ingraiulila \odula <ll sopra. — [1 oorpo. — 3, o base dei palpi. —
Y, V palpi. — ', 7 porzioiie media. — a papilla Icniiinale. — X aperlura.

188. Filiera vcduta di sotto per nioslrare le laminette chilinose, dure, clie danno

forza alle parli lerminali della liliera.

I8f). Filiera di sopra (lig. IBfijina spaccala. — ?, fi corpo. — i porzione muscolare

ccnlralc in eui si approfonda il lubo unico.— x papilla. — 1 palpi della fdicra.

—

X aperlura. — I, f porzione esile del serillcrio aneor disgiunla ne' suoi due

tubclli. — ^1 -^ Iiiuscoli. — ? porzionc fusa dei due apparali. — /, /parte me-

diana del hibbro.

187. Disposizionc dellc parti clie coinpongono un lubetlo dclla porzione esile dell' ap-

parato serico. — A^ A tubo del serittcrio. — B inviluppo glulinoso del filo.

— C materia serica propriamente della.

188. Apparenza del lilo serico. — a, a le due bave di eui eonsta. — 6, 6 file falto

unico. — c, c una bava clie fa ansa. — rf gluline rappreso lungo il filo. — X, X,

gocciolinc di liquido.

189. Seta CC clie stando i serbatoi scrici ncU'arqua, si spande fuori di essi per en-

dosmosi dell'aciiua. — B seta conlcnuta ancora.— C seta espansa fuori dall'a-

perlura D.

too. Struttura dell' inviluppo membranoso del seritlerio a varia epoca dello sviluppo

del baco:

A^ A nel baco della quinla eta, veduto di fiance.

B " veduto di prospelto.

C, C le lamine si separano neU'atrofizzarsi dell' apparato del seritlerio.

D^ D H fanno assai striate.

E le slriature si isolano.

T A VOL A XL

htologia.

Fig." 161-187.

Fig. I fit. Capo del baco poco prima di spogliarsi; a sinistra le parti vcdonsi di prospel-

to; a destra di profilo. — 6, 6 vecchio capo cadente. — a^ a nuovo capo al di

dietro del priiiio. — c, c prime anello. — rf, d prima stigma. — i ruglie della

pelle dietro il capo. — Piii sotto la ligura le letlere c, e, d offrono le propor-

zioni del capo prima c dopo la mula.

" 162-lOU. Forinazione dellepidermide del capo.

" 168. Trachea di prim'ordine in allualita di formazione. — a veccbia spira. —
6, b cellule addossatc ad essa cd alia nuova spira c, c cbe si forma.
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Fitr. 160. Porziono cH grossa ti-u'hca, lovala la spira nuova cstcrna. — a veccliia spira.

— 6, 6 cellule fonnatriei della iuio\a.

>• 1C7. Trachea piha ilella spira esterna, c ridolla alia sola itilerna.

• 108. Trachea deU'iiisetlo perfetlo. — a^ a spazii aiiipii striati inlersph'ali. — c^ c

giri di spira assai rari. — b sito del nianieotlo o nodo.

» 169, Tcssiito cellnlo-adiposo di eiii si fonnano i iiuovi Icssiili,

" 170. Foriiiazione ii islogenesi dei nuiseoli. — n, a cellule inuscolari. — b, ble slcsso

cliltiche allungalo. — t, c ancor piu allungalc c striate di trasvcrso. — (?, (/

fasci inuscolari.

" 171. Antenna in formazionc : a trachea clie la pcrcorrc. — b. b rami cui da ori-

gine la trachea centrale, c disposti ai lali di essa come le liarhe d'una penna.

• 172. Spoglia abbandonata dal baco. — a^a striata in corrispondeuza degli ancUi —
6, b spoglia delle zanipe lucmbranose posteriori. — c.,d spoglia dell' inlcstino. —

c'. e e' .spoglia delle trachcc.

• 173. Muscoli delta larva in dccomposiziono.

" 174. Lenibo muscolare coUe trachcc chc vi scorrono sopra.

>^ 1715. Cute chitinosa della farfalla, con qualchc squauuua 6, 6 — c molti tubi rt, a si>-

stcnitori della squamma, deposti in simmetria.

>> 170. Formazione della lamina dell'ala. — a, « mcmbrana delle pagine chc si forma

dal liquido gcneralc. — 6, 6 trachec che costituiscono Ic nervaturo 6', b'. —
M, M lembo dell' ala.

' 177. Formazione delle squamme da principio ampoUose nelle loro cstremita.

» 178, 179, 180, 181, 182. Forma varia die banno le squamme nelle diverse localita

c nei divcrsi momenti di loro formazione.

>• 183. Strultura d'una squamma. — a^a mcmbrana infcriore della squanuua. — />, b mcm-

brana a rialzi, striata. — f, c mcmbrana granulata. — / peduncolo. — li eslrc-

niita articolare. — f capo arlicolare del tnbo squammifcro. — (j tubo squaninii-

fero. — e periferia delta sua base con cui c impianlato suUa cute.

" 184, 188, 186, 187. Forma varia die banno le squamme nelle diverse localita c nei

diversi momenti di loro formazione.

TA VOLA XIL

Insello perfetto.

Fig." 188-216.

Fig. 188. Farfalla femmina aperta per mostrarc la posizionc interna dei visceri (veduta dal

dorso); gli ovarii furono lenuti piu piccoli della proporzione per lasciar vedcre

le altre parti.

" 189. La stessa, veduta di fianco.

" 190. Sislenia cutaneo diilinoso della farfalla, veduta supcriormenle.

» 191. Lo stesso, veduta la larfalla di liauco dal lato destro.

" 102 Lo stesso, veduta dal di sotto. Nei lato sinistro deU'insetto furono levate le

zampc per mettere a nudo I'atlaccalura loro e Ic parti chc avrcbbcro coperle.
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Fig. 193. Primo pajo di zanipe o zampc anteriori. — i: trocantcre.—
fi coscia. — i gaiiiba.

Y . . . !•> tarso.

" 19't. Soeoiido pajo di zaiiipo o zanipc medic. — Lultcri; conic sopra.

" lO* Ijis c ter. Silgmatc dcirinsetto perfutto. — a scmiccrcliio non complclo die fa

im inargiiio dulla liiiia sligiiialir;i. — 6, c rami elm si approfondano
.,

ed a ciii

s'allaccano i iiiuscDli oikIl' a|)rirt' la stigma.

» 198. TiM-zo pajo di zampc o zampc posteriori. Lc slesse lellere indicano le stessc parti

die nellc figure 193 e 194.

" 190. filiiamlole esofagcc e del serilterio. — a csofago. — 6,6 gliiandolc dell'eso-

fago — c, f orgarii ddia seta atrufiei.

" 197. (iliiandolc del cicco e della vcscica urinaria. — aa^ b b muscoli delle pareti. —
c^c grandi cellule contencnti lepiii piccolo d, d, con granulazioni /,

/" e niicleo.

" 198. Ghiaiuliilo del scritlerio ingrandite. — 6, 6 gloliuli alineali nel tubelto a^a. —
b' gkihuli isolati.

" 199. Giiiandulo dello stomaco a sacclielto.— a trachea. — 6, 6 niembranella del sac-

clielto. — c, c cellule nucleate. — rf, rf nuclei.

>' 200. Cor|)Uscoli vibranii del liquido urinoso della farfalla.

n 201. L'()\a nel loro ovidotio ingrandite di dieci diametri, e allontanate iin poco onde

moslrarc come il tubo o^arico si stringe fra ogni uo^a.

» 202. Sistciua digerente (De Filippi) i.soIato e ingrandite. — a esofago. — b vescica

aerea. — /, / gliiandola esofagea. — /(, /t avanzi dcgli organi sericei. — (/ te-

nue. — e >esciea urinaria. — /", /'sue gbiandole. — A retto. — <j^(j vasi renali.

'• 203. Ali in grandezza naturale.

" 204. Tarso; n, b sua lamina chilinosa cui s'atlaecano i muscoli cbe lo muovono.

" 208. Palpi molli dell'insetto perfetto composti di Ire parti A^ A^ B^ C.— J/, -If ar-

tieolazione. — A'-V, A" A peli.

>: 200. Paraptero.

r 207. Trocantcre del secondo pajo di zampc, cbe manda nel corsaletto le due lamine

O, Cj su cui s' attaccano i muscoli. — N nervo.

" 208. Gainba coi muscoli /h, o, j/, il nervo 3 , le tracbee T cbe entrano ntlla coscia.

" 209. Coscia coi muscoli; il ner>o cbe entra nel trocantcre pci movimenli.

>' 210. Terminazione cmisferica in cui sboccano all' esterno rovario e la vescica del-

I'urina. — a', b' lc due csilissiine aperture.

" 211. Origine delle antenne.— a articolo della base.— 1 . . . 8 . . . barboline secondarie.

" 212. Spaecato deir antenna assai ingrandite. — ^ sezione del tubo principale che

forma I'asta deir antenna. — d^d sezione d' una barbolina. — a^a sezione

d'un semi-canale die scorre sul doiso ddl'asta. — o, S barbuline secondarie.

" 213. Articoli di cui si compongono le antenne.

" 214. Trocantcre co' suoi muscoli. — o, »«, </, N nervi c tradice. —• T tracbea.

• 218. Capo delle farfalle veduto di fronle c ingrandito tre volte.

" 210. Lo slesso capo, per mostrare come laholta e piii largo. — A^ A antenne. —
B articolo basilare. — C corsaletto in scorcio. — O^ O occhi. — P, P palpi.

— H , V V barbe dcllc antenne.
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TAVOLA Xlll.

Sistema nenoso dclla crhaliJc e ilelln furfnUa.

Fig.'' 217-232.

Fij;. 217. Sislemn nervoso della larva al massimo grado di sviliippo, Ire voile piu grando

del vero. I miiiicri indicano i ganglii.

n 218. Lo slcsso appcna fdato il bozzolo.

>' 219. Lo slesso un giorno dopo aver conipitn il linzzolo.

'• 2-!0. Sislciua nervoso della crisalide nel priuio suo giorno.

221. Lo slesso dopo tre giorni.

• 222. Lo slcsso dopo cinque giorni.

• 223. Lo slesso dopo seltc giorni, gia quasi cgiiale a quello dell' insello perfollo.

221. Sislema nervoso dell'inscUo perfello. I nuineri indicano i ganglii. — ./ e B sono

pill specialmente i loracici. — a^b^c^d^f^y sono i cordoni intergangliari.

— zz^oo i ganglii splancnici pari coi loro rami d'unionc col sislema pari.

— X, |i, ff', ;', (T, ? rami die vanno nolle zampe. — fi, b rami clie sorgono dal

».°, 6.°, 7." e 8.° ganglio. — ^. 2, 3, 1, B, 6 rami partenli dall' ultimo

ganglio.

• 223. Ganglio sopra-csofagco vedulo snperiornienlc. — B corpo del ganglio. —
A C^ A C sue appendici. — /), /> conlinuazione del ganglio formantc il nervo

otlico. — £, £ sua eslremila. — rf, d ncrvo antennale. — } ganglio frontale.

— F prirao ganglio soUo-csofageo.

" 226. Lu slesso, veduto dal di sollo. — Lc slesse Icllerc indicano le slesse parti. —
/•' ganglio sollo-esofagco, die si vcde per di sopra c coprc in parte B^ porzione

cenlrale del ganglio sopra-csofageo.

" 227. Terzo e quarto ganglio solto-inlestinali, lalora avvidnalissimi.

-•' 228. Nervo otlico Z>, E^ coUa retina C, la coroidc B^B c 1' origine dei ncrvi ollici

spcondarii F.

•• 229. Eslremila Icnninale dei nervi olliei secondarii. — G rigonfiamento ncrvco offerlo

dai lilamenli di dietro dei coni crislallini /.

" 230. Cornea ad aree esagoiiali, corrispondenii ognuna ad un cono crislallino e ad un

ner^o ottieo seconclario.

•' 231. Sezioni del nervo ollico. — A presso I'argino. — B presso le funi.

" 232. Ncrvi ollici secondarii F^ /", terminali dai loro rigonfianicnli G. c dai loro coni

crislallini /. — C retina.
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T A VOL A XIV.

Shlema riprodiUlore dell' insetto perfetto.

Fig.' 233-2B(5.

I'ig. 233. Apparalo niaschilc — A ^ A' loslicoli colic loro Iraclicc v, v c i loro ncni.

— U.B' ill) (Id tcslicolo. — C, C", C" tubi defcrcnli circonvoluli. — F, F'
allarganicnto gcniculato dei defcrenti. — D ^ E vescicola seminalc die copre la

coinpagna, siilla ciii cslrcmila postcriore si inscrisrono Ic gliiandolc accessorie

G\ G", coinposle di duo tidii clie si dividono in //, scorrono in /, /' e ternii-

nano in Z, L' . Le vcscicole seniinali all' cstremita antcriore E si oontimiano col-

I'linipo condodo ejaculalore O, O, che tcrmina alia base dcUa vcrga S atlra-

vorsando il cercine 7*, 7", Q, /?.

' 233 hh. Lo sicsso nclle prime cpoche del siio sviliippn.

" 23'(. N'cscicolc scminali ingrandile 28 volte, e vedule di fronte. Le sicsse kllere iii-

dicano Ic slesse parti. — ,V, Y indicano la linca incdiana sulla quale il du-

plife apparalo c saldato.

" 25b. Eslremila dt'llc gliiandolc accessorie mucipare, cntrambc col loro fondo cieco

", «. — D sczione del due tubi. — C fondo cieco ingrandito per vederne la

strultura.

" 236. Organi genilali estcrni res! visibili medianlc I'ablazione deirullimo anello, voduli

di proPdo.

" 237. Gli .slossi, in cui essendosi lasciato in poslo T ultimo anello, non sporgono die

le cslrcmiti di cssi organi estcrni.

>> 238. Lamina dcH'arco vcniralc dell' ultimo anello. — A vedula estcrnanunte. — B
internamente.— C di profilo trasversalmente. — /) di prolilo longiludinalmente.

B 239. Apparato genitale eslerno veduto di profilo.

2*0. Ln stesso veduto di fronte.

21 1 . Pene e nniscoli molori.

2*2. Pene veduto di prolilo.

2*3. Asta ehitinosa del pene — .-/ di fronte — .5 di profilo.

244. L'ncino ingrandito die serve d'allacco Ira il maschio e la femniina.

2*8. Apparato genitale fomniineo (i\'.5. le parti vcnnero stirate ed allontanate per

rendcre piii intclligibilc la figura. cd evitarne la confusionc.) —A borsa copu-

latrice. — .5 il suo condotto cbe rlceve il pene. — C il suo sboceo nel fondo

deir iTid)ulo della lamina copulatrire D. — E condotto seminalc dalla borsa

ndlulcro, taholta tortuosn. — /•' borsa accessoria. — G sua appendice (vcdi

fig. 2*6).—H suo condotto cbe si allarga insercndosi suU'utero.— /,/ ovidolti.

— L L^ L' L' . . . tubi ovarici. — jh. m loro rigonfiamcnii. — K A\ K' K' ... eslre-

uiita loro, vcro ovario. — J/, il/ utcro ove accade la fccondazione.— -V, N ser-

baloi dcllc ghiandole gommigene.— N\ N' loro condotto.— iY'iV ' loro ghiandola

sccretrice. — O breve condotto per cui sboccano nell'utero. — P vagina. —



384 MONOGRAFIA DEL BOMBICE DEL GELSO

Q Milva. — J{ oslroiiiilii iMiiisfciica cslernn: organo ovoposilorc. — S ano.

— U ooiulolto clic parte ilalla vescicola /' iloU' uriiia. — T porziono Ji qiiesla

conipresa neH'ciniiioiua cmisferioa. — A', JK", Z intcslino tcnuc.

Tig. 2iiS Lix. Estroiiiita iiigraiulita il' im foiulo cicco della gliiamlola del gluliiio. — La

porzione clie socerne e aderenlc alia parelc n, c ncl fondo cieco 6,6. — c ca-

iiale eenlrale.

>• 2*10. Veseica acccssoria elic varia assai iiclla sua forma; varieti presentalc sotlo le

lollore J, B, C, />, £, F, G, //.

" 247. Estrcinila deiraddome della farfalla, dalla parte del ventre. — yi ulliino anoUo.

— Jj niargiiu' sporgentc della laiiiina eoimhilricc. — C apcrtura dell'iitero. —
I) aperlura della vescica urinaria.

'• 2ii8. La slessa, Icvato I'ancllo u4 della figura 2'i7, ovc si vcdc ncl fondo della

lamina B V aperlura 8 per cui passa il pene. — C sbocco degli ovarii. —
/> ano.

2't9. Organ! gcnitali in posto.

280. Lamina copulatrice colla borsa copulalricc staccate.

281. Epitelio paviuienloso interne dei tubi ovarici.

252. Miiscoli del piano nuiseoloso dei tul)i o\arici.

2B3. Piasira ed uneino per la copula.

284. Estremita deU'addonie delle femmine coUe borse creltili i?, B dislcsc. — ^/

organo ovopositore cmisferico.

288. La stcssa eolle borse flacide. — Le lellere come nella figura 284.

286. Ovarii clic discendono verso la parte posteriore del corpo della femmina , c di

cui la parte cstrema inferiore non e ancora melamorfosata neiro\idollo.

T A VOL A XV.

Fig." 287-270.

I"ig. 287. Butrytis Bassiana Bals. — a^ a micelio. — 6,6 lalli. — c^ c sporule.

> 288. Botrite vcgclanlc per talli.

'• 289. Botrite vegetantc per conidii.

>• 260. Sangue norniale del baco da seta.

r 261. Sangue morboso del baco da seta, mentrc si sviluppano i conidii (Villadini).

•• 262. Cristalli chc vedonsi nel sangue del baco.

'• 263. Elflorescenza salina die si forma sul baco da seta.

>^ 264. A. lUiopalomijccs clccjans? — B. Mucor. sp.?

" 268. Sangue del baco luorto di giallume, a ylobuli grassosi — A piii aggruppati

— B meno riuniti.

< 266. A. Staclnjobolnjs nira. Corda: suUe foglie del gelso. — B. Periconia sp.?

" 267. Botnjtis cana Kuntz vegetantc sulla foglia del gelso.

>• 268. La stcssa in una parte della figura, neU'altra il Pcnkiltiim sparsinn di Fries.
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Bombice decrepito.

Kif!. 2fi'J. Apparalo digcrcnte che si scompone.

" 270. Apparalo gonilale della farfalla con ovarii vuoli. — wi, w principio assai distintn

doir ovidotlo.

" 271. Apparato gcnitalc del rarfaliino clic si scompone.

» 272. Sistcma nervoso chc si distrugge.

•• 273. Cieco della farfalla niorla — intcstino villoso assai ingrandito.

» 27't. Tunica intcstinalc i ciii muscoli si dissolvono.

>' 275. Organi della seta. — .7 assai ingranditi — B di grandezza naturalc, e ridotti

ad un piccolo amniasso di color ranciato.

1 276. Testicolo atrofico.

Teratologia.

» 277-270. Baco mostruoso per la soppressione d'un anello nel lato sinistro (fig. 279).

(C. Bassi.)

Vol. VI. 49
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DI UN PRINCIPIO COINTROVERSO

BELLA MECCANICA ANALITICA DI LAGRAAGE

E DELLE MOLTEPLICI SUE APPLICAZIOM

MEMORIA POSTUMA (*)

DI GABRIO PIOLA

{ I'ubblicala per cuia del I'rof. Francesco Biiosclii)

I principj etl i inetodi general! csposti dal somnio Lagiangc nella Meccaiiica Ana-

litica vcnnero in niolla parle abbandonati da! geoineiri cbo dopo di liii traKarono

ijucstioni di Malcmatica applicala. L'esscre aleuni di quei pi'ineipj, o iion (liinoslrali,

dimoslrali iiiconipletanicnte, pare sia la cagione prineipaic di quellabbandono , e

nc abbiamo quasi una prova ncl vcdcre adopei'ale tutlora lo formole date da Lagrange

nella Sczione IV della seeonda parlc, Ic quali , appunio perclie rigorosanieuk' dimo-

slrate, noii venncro lascialc in disparte anche dopo i lavori di Hamilton c di Jacobi

sullo stesso argomcnlo. Fra qucsti principj il pin iniportantc per le applicazioni e cer-

lamentc quello indicate dall' autore nella Sezione II, cd espnsto con maggior cbiarczza

nella Sezione IV della prima parte della M. A., intorno al mode di introdurre reffetlo

dellc forze interne nella cquazionc generale pei' Tequilibrio c pel molo, c che il difello

di dimoslrazione resc quasi sterile pei successor! d! Lagrange.

II cliiarissimo nialemalico nob. doll. Gabrio Piola, autore di allri noli lavori sulla

Meccanica Analitica, cbbe per iscopo nella Memoria, la quale faccio pubblica per incarico

(") Per I'intelligcn/.a della seguentc Memoria suppongo clie il Icltorc abbia soil" occhio

qiiclla inscj'ita nella Parle prima del Tomo XXIV degli Alii dclla Sociela Ilaliana rcsldcnlc

ill Modena. Iiilendo elic la prcsenle no sia eome una ronliniiazione: eppero oeoorrcndomi

di farnc freipienli cilazioni, ne indicliero i nunieri degli artieoli, e ([uelli delle formole solto

ciascun arlicoh collaggiunla delle Icttere m. p., abbreviazionc di Memoria precedenle. Senta
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iillidntoini, di slabilire sopra piii saldc basi il principio Lagraiigiano , c di olTrirc i

niozzi oiule farno iiso ncllc applicazioni. II litulo di qiicsla Memoiia, alcuno frasi sparse

qua c la lU'lla niodesinia, \imc nolo Irovalo I'la i suoi sciilti , e la conddciiza I'atta

a mc c ad aitri suoi counsceiili di'ira\oi' gia s|KMiiU('ulala I'ulilila di qucslo principio,

lul in geueralc doi molodi delia Mcccanica Analilica uellt- quislioui lisico-mali'nialiche,

moslrano alfeNidenza a quale iniporlanle nieta I'osscro diretti ultiniamcnlc i suoi sludj.

La sua inimalura morle laseio il dcsidi'iio di tania opera agli ammiratori della Mee-

cauiea Analilioa.

lie) (lello al coiiiiuciaiT del Capo IV della Memoria prcccdcnte, clio per

tiattare del niolo o dell' cquilibiio di lili o supeificic eslensibili e conlrallili

,

ovvoro di fluidi elasliei, Lagrange adotlo un principio assai geueralc, nel ipiale

pero riiuaneva alciin die di oscuvo c di noii dimostralo. Feci vedere die si

potevano evilarc le difficollu deiivanli dall' uso di un tal principio tenendo

raudaniento Iraccialo ncllo stcsso Capo IV, ed anche un altro del quale csposi

r analisi nel Capo YI : dopo di die ebbi a dire die rpiaiitunque fosse oia pos-

sibile spiegare il vcro sense dcH' anzidcUo principio lagrangiano , la cosa noii

appaiiva forse di lauta utilitJi , come quando Ic altre vie per procedere alia

soluzione degli stessi problenii non crano ancora state indicate. Per altro noii

puo negarsi (e il seguito di quesla Memoria lo faia vedere) che anche altual-

nionle liescc mollo vantaggiosa la resliluzione del principio lagrangiano , cui

qui si allude, quando esse sia ben definilo nel suo uso: gli andamcnti del

calcolo si rendono piii semplici, potcndosi far di mcno di ricorrcrc alle derivate

parziali per le coordinate iutermedie p, fj. r, inlrodolle iu quel Capo IV, e tale

semplicila giova assai nelle piii complicate quistioni , di cui ci avremo in ap-

presso ad occupare: le teoriche poi del Capo VII, relalivamente ai sistemi li-

neari c superficiali coll' uso del mentovato principio, acquistano un compimento

che put) fruttare consegnenze di gran rilievo. Ouindi io penso che il meglio che

possa farsi presentcmentc sia di far concorrere le doltrinc di quei Capi IV e VI

alia cliiara spiegazione del principio Lagrangiano, in virtu del quale, quando

sia slabiiilo con sicurezza, le applicazioni vcngono in folia, e procedono con una

irandiezzavcramciiteammirabile. Mi e cara qucsta occasionc per renderc nuovo

omaggio alia memoria del grande Geomctra, di cui ho preso ad illustrare e

coinmentare i metodi analitici , mostrando
,
per quanto c da me , la profonda

sapienza die contengono: 1' apologia che intraprendo di un principio messo in

dispartc o conlrarialo (sal\e pochissime cecezioni) dai geonietri successori di

Lagrange , riesce laiito piii toccaiite , in (juanto ci fa vedere che gl' ingegni di
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quella tcmpia , anclie quando gcUano scnii di tcoiiche rimastc imporfellc, pie-

coiTono col pcnsitMO ai tempi , c scrivono per un' altra gi-nerazione.

A ijiiislilicare I' a|)|)nri'iil<' conlraddi/.ioiii' dcllf iiiie parole iiitorno a (iiicl

priiicipio , dieeiidolo io iiiipedctto e coiileiiente alcuii die di oscuro e di iion

dimostiato, e ncllo stesso tempo proclamandolo vero, grandioso e preziosissimo

per le applicazioni, eonviene ricliiamarlo quale fu esposto dall' aulore all' art. 9

della Seziono II e all' art. della Sezione IV (M. A., torn. 1.", pag. :{7, 78).

Supposla rosistenza di lorze interne iVa i varii pnnti (isiei di un sislema, non

e diflk'ile riconoscere aicune funzioni (come espressioni di distanze, di angoli, cc),

i \alori delle (pudi vonj^ono allerali dall'altuale esereizio lii (|uelle forze ; or

bene, I' aniore vuole clie niolliplieliianio per coeflicienli indeterniinati Ic variate

di tali funzioni, one introducianio i prodotii nell'equazione geiieralc della Mec-

canica Analitica, precisamente come avremmo fatto, secondo il metodo nolo, se

(juelle funzioni avessero coslituito i primi meinhii di e(|nazioni di eondizione

ridolte a zero. Qui si capisce subilo la vastitii e 1' eecelleiiza del prineij)io : ma

nello stesso tempo si sente il bisogno di una dimostrazione clic cc no persuada

la realta : e questa anclie ammessa , ne troviamo lultavia mancante 1' esposi-

zione. Infalli niolte possono essere conteniporaneanienle le espressioni di (pinntila

I'lie le forze interne di un sistema lendoiio a far variare : (juali di esse prende-

reino, quali ommelterenio? Chi ci assicura che adopcrando parecchie di tali

funzioni soggelte a mutamenti per I'azione delle forze interne, non fneeianio

ripetizioni inutili, esprimendo per mezzo di aicune un ellclto i;ia seritto eon

altre? E non potrebbe invece accadere che ommettessimo di quelle necessarie

ad introdursi adinehe 1' efl'etto complessivo delle forze interne venga espresso

totalmenle? Ben e vero die da \arii passi della M. A. si arriva ad intendere

come le funzioni da adoperarsi nei casi piu generali siano poi le medesime die

rimangono costanli in altri casi piu ristretti, cpiando cioe Irallasi di corpi rigidi,

di tili iiieslensibdi, di fluidi incompressibili : pero andie questa e una proprieta

di tali funzioni intra\cduta ma non dimoslrata. Iiisomma, a bene stabilire I'uso

del principio in diseorso , due cose aneora ci mancano : primierameiile una

dimostrazione che riesca persuadente
,
poscia un criteiio per disccmere (junli

e quanip debbano essere le funzioni da meltersi in giuoeo a line di esprimere

eomplctamente 1' azione delle forze interne dei sistcmi. Parmi die di presente

sia possibile supplire a queste due mancanze ; cd ecco il primario oggctto della

seguente Memoria , nella ([uale in appresso incomincio ad esporre una qiialche

parte delle iiinumerabili conseguenzc die dipcndono dal principio discusso.
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CAPO I.

Dichiarazione del principio : come per e^xn t>en(iano a niabi/irsi le ctjuazioni

pill generali pel mntn c per l' eqiiilihrio dei sisleini ronlimii a Ire dimensioni.

1. La proposizione die serve di I'ondainento .ilia dimostrazione del principio

si estende a liillo tre le sorte di sislenii eonliiiui (siano cssi con tre dimensioni,

o superliciali , o lineari), cioti a tuUi gli animassi di niolecolc assoggellati alia

legge di conlinuita dicliiarala al n. 23 ni. p. Se chiamansi x, y, z Ic coordi-

nate del punto gencrico, le rispellive variazioni Bx , o »/ , o- (quali vengono

adoperale giusta il nietodo lagrangiano nelle equazioni generali del moto e del-

r eqiiilibrio) possono , scnza nuocere alia gencralila , esserc ritcnnte quelle

somniinistratcci dagli aunicnli piccolissimi «'S.c, i^y , i^z die prenderebbero le

coordinate x, y, z quando il sislema si riferisse a tre altri assi reltangolari lon-

tani assai poco , lanto per 1' origine quanto per le direzioni , da quelli primie-

ramente assunti delle x,y,z , conic se ([uesli si fossero di pocliissinio sniossi.

11 considerare nascent! in tal maniera i valori delle variazioni Sx, By , Bz , ol-

(recclie divenla, come si disse, il mezzo per arrivare alle desiderate conclusioni,

riducc altresi seniplicissimo un concetto altrimenti misterioso.

La ragione recondita di questo vero risulta pei sistenii a tre dimensioni dal-

I'insienic delle dottrine esposte nel Capo IV m. p., il die passiamo a provare.

Vedcmmo cola die immaginando riferito il sistema ad altri tre assi reltangolari

delle p, q, r mcdiante le equazioni

x = f + aj) + €^q + J^ r

(1) y -(J -h rx,^) + %q + y^'-

z = k + a.^p + S^q -h Yj)-

r espressione dell' eqiiazione gencralissinia del moto di un sistema qualunque

,

die non si sapeva qual fosse prcndendo gl' integrali rclati\ aniente alle vari.a-

bili a, b, c dello stato prccedente idealc , diventava possibilc prcndendo i sud-

dctli integrali relativamentc alle p, q , r . E cio perche si videro risultare sei

equazioni di condizione sussistenii per tutli i punti del sistema (le (14) del

n. 47 ni. p.), le (piali raccoglievano , sebbene in maniera non apparente, la

espressione degli elletti delle forze interne , ed erano quelle per cui si potevano

iutendere fissati e delerminali i valori delle variazioni Sx, Sy , Sz . Le variale

di (juelle equazioni di condizione . faccndo per brevita

(2) t =1 cx ; m := By ; n =z Bz
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si troM'ia die da (jmcIIo soi cquazioni, ilopo liduzioiii ovvio, si passa alio sei

(he soguono

(«) S + ('') J I + (^) ^ I + i") (ir+ (n g I + (0 (|f=

(") (£f+ (''i II + w g 2^
-^ (^) (I) + (n 1 1 -»- (0 (I)

=

w (i^jv ('0 J S + w J. 5^ + (^) IJfF+ (n 13^+ M (If=

>> /
'i 'if. ^ _i_ (" y1 /i!iL ^" _i_ !!li!. ^l _i_ M i— !^ _L '''

fifl
- v"i li^ li^

'^ v"i \;/iS"r/7
+ ^757 THj I

"•"
v^J (;j^ ^ + s^ j?;^j

^I«)|^ + (")(S|H-|§) + Wgl + |J^:

+ M^)|;g+(n(|3fH-|S) + 2(.)|j^=o

2(a)|J^+(<0(||+||)+(e)SJ^ + |J^)

(?r/ (/r ^ \i I \ihi ,li- ^ (Iq drj ^ " \ ' clq

Da queste si possono ricavare i valoii dclle sci quanlila (o), [b), [c), (</), (t>),
(/ ),

<• si Irovano tulti zero. L'andamento per giungere ad una cosi falla conclusione

e prolisso e nojoso se si conduce per la via ordinaria della nsolu/.ione delle

sei cquazioni fra le sei incognite : invecc si otliene 1' inteiilo piu spedilamente

niediante it seguenle arlilicio.

Si molliplichino Ic cquazioni (G), csclusa la prima, rispcllivamcnte per le

(juantita

«-, [3-, a, p, ap

osseiido a, p due arbitrarie, poi si somniino: 1' unica cquazione risultanle dalla

somnia puo scriversi

w(|+«| + pf-M''i (!+«! + pSKI + ^l + pilf,

(') + (^)(| + «| + pSP- (')(! +< + Pi) (l
+ aji-t-pj^

-w(|--«|-psr+(n(| + a|+pjf)(| + ag + pj^).

Ora s'inimaginino determinate le due arbitrarie a, p in modo da vcrifieare le

due cquazioni

c«r '''•)
-J- « ''^ -a- ft

'''
- n • ''-

' « !^ 1- ft — — •
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tiilli i leriiiiiii dt'lla piccodciile (7) spiiiii-aiiiH), a riscrva del piimo dove la (juaii-

tita (a) c luollijjlicala per uii rpiadrato. Oucslo sccoiulo lalloir noii puo csscrc

zero: so lo fosse, sostiluili per a, p i valori dodolli dalle (8), risulleieltix'

zero (jucl sesliiioriiio elie al n. 40 m. p. provnnmio ejj;iiale ali'uiiila: e diiiupic

forza clie sia (a) 1= . Con iiii liillo simile ra^ionaiiienlo , supponeiido elie

le aibilrarie a, p ricevano i loro \aluri dalle due e(jiiazioiii

clx
,

(/j-
, Q (Ix ,. (/: , (Iz , r, (I: ,.

si piova zero la (piaiilita (/;) : cd anchc la (t) , quando facciansi le a, ^ lali

da soddisfarc alle due equazioni

(l/i (hi
r (Ir ' dp di/ ~ «r

Convinli cosi chc sono zero Ic qiiantila (a) , (6) , (r) cancellerenio i teriiiiiii

elie le eontengono dalla cqiiazione (7). AUora siipponendo sussislerc una sola

delle e(|uazioiii (8), per eseinpio la seconda , ei lidiirrenio al solo lerniine che

eonliene la (i/j. In esso non puo essere zero la cpiantila elie niollipliea [d)

,

peielie una delle due indeterminate a, [i \i liniane ancora arbitraria : sara

pertanto zero la [d) , e con analogo ra!;ionanienlo proverenio la stessa cosa

delle ((•) , (/') . Riehiamate adesso le denoniiiiazioni (ii), riinangono dinioslrale

le sei equazioni :

dl „ dm „ dn ,,

dx ' d II ' dz

dm d I „ dn dl
^^

''"
r

''"'
1 1

dS + dy - " ' <-S + ik - "
' d7j + Tz - ^

;S. Tialliainole come segue. Derivando per ij la quarta, e per : la (piinla
,

otieniamo

dx dy + rf/ — "
' rfx rfi ' 5? —

ma la seeonda e la terza derivale per x ci daniio

iP 111
;
„ _ (/' II ^ .

dx dij ' dx dz '

duiupic abbianio la simultanea sussislenza delle Ire

dx — "
' dl/ - "

' dz'-m Ji-O ; S^O ; g =
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Con processo mollo simile deduciamo (hillc ['J) Ic aiiuloglic

(H)
S = o
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4. Posta In proposizionc prccodcnle , i rai;ionain('iiti od i calcoli , coiiu' diss!

fin (la |)riiu'ij)i()
,

jiossoiio iiicikIcit um amlaiiu'iito [lii'i sciii|»lic('
,

giacfli('' si i)uo

cvilarc d' inUodm re nt'lla eqiiazioiic generalissima It- dcrivalc c gl' inlcgiali

ri'lali\aiiu'iito alle varialMli inlcrtiu'dic p, </, r ; c cio jicrclie si vcde ora il

inodo di asscgiiaie inediaiilo Ic sole coordinate a , h , c dello stalo anlecedentc,

ed ,r, //, z deir altnalc , le C([ua7.i()ni di condizione sussislenti per ogni pnnto

di sistenii anelie variabili in consegncn/.a di nioviinenli inleslini dellc lore nio-

Iccole. Inlalli, sc parlendo dalle cipiazioni (I) cerelierenio i valori dei sei Iri-

iionij t^, I,,, 1^, t^, <j, tg (equazioiii (0), n. 3i ni. p.), ed anclie (pielli degli

inlinili tiinoinj 7', , T^, T^, ec, dei cpiali sponcinnio i primi :{9 nellc liunio-

ni (14), (15) n. 73 m. p., ci formercnio (come gia al n. 34, cqHazioni(8) m. p.)

allreltanle efpiazioni in eni i secoiidi mond)ii saianno fatii eolle dcrivalc dcl-

le p, q, r per n , h , c
,

pireisainenle eoine i piiiiii eolle deii\ale delle x,y,z

per le slcssc a, h, c , sparita in quci sccondi ogni traccia dclle dodici quan-

lita /', (/, //, a,, p,, Y,, a^, cc.

Ora , dopo (pianto vedemino piu sopia
,
picndere le variale di tali equa-

zioni vuol dire (rivedi il n. 42 ni. p.) atlribiiire alle variabili x, y, z gli au-

menti io.v , itiij , iZz , ch' esse assumono pel vaiiarc dellc dodici quanti-

ta /',
<i

, it, a,, ec. Ma conicelu"' queste (jnanlila non enlrano in tnlli i seeondi

niend)ri delle equazioni in diseorso, cssi spariiarino nientre si deriva secondo

la caratteiislica S , e si avranno le variate delle inlinile cipiazioni cosi cspresse
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pur a , I) , c \ laK'lii' tiillc It- r(|iia/iuiii (13) dopo le prime sci si possono coii-

siiU-rari' sciiiplici coinliiiiji/ioiii ili esse sei prcceilonti.

OuaiiUiiujue uii tale ra!;ionainenlo per ridiiire a sole sei le ecpia/.ioni (13),

sia, a parer mio, conviiieeiilissinio , aiiio di prel'erciiza se£;uirne iiii allro sie-

come (jiiello elie, eolle tlebile niodilieazioni, ei i^ioven'i fra poco aiichc pei sistcmi

superlieiali e lineari. A diseemere IVa le e(iiiazioni (13), picnderemo eonie es-

seiizialinenle diverse ([iielle sole clie soiio iiecessarie e haslaiio all' oiij^ello di

Irovare per le variazioni or, 3//, oz i valori (12): tutle le allrc nianifesla-

tiiente noa polramio esscre die combiiiazioiii di (pielle assuiile a line di eoiise-

giiire una tale delerniinazione, c dovramio rinseire ideiilicanienle soddisl'alle per

la sostituzione dei valori (12). llaeeoiuando di verilieaie (]nesr ullinia jiiopriela

alnieno per alcunc scelle a piaeinicnto. Uelle (13) le necessarie c suflieienli per

Irovare i valori (12) sono le prime sei. Qui conNerrelilie ripelere uu calcolo, il

i|uale (dopo sosliluili per i^, ^, /|, i Iriuouij e(pii\alenli , etiuazioui (0)

,

num. 34 m. p.) si Irova prccisaincnle il medesimo gia escguito piii sopra sulle

equazioni (3) coUa dilTerenza deH'avcrsi Ic lellere a, b, c invecc delle p, y, / .

INeir andameiUo analilieo 1' unica divcrsila s' ineonira nel luogo dove \ olendo

dimoslrare la sussistenza delle sci equazioni (9), ridueiamo 1' equazionc simile

alia (7) si che divenla

Ivi, a convincerci che il secondo fattorc non puo esserc zero, non vale j)iu

il dire che si annuUcrebbe un sestinomio gia trovalo cgualc all'unita: invece

l)isogna dire che messi i valori di a
, [3 risulterebbe zero il sestinomio 11 ben

conosciulo (vcdi equazionc (4), n. 9 m. p.) c quindi iidinita la densila T (\\i,

ecjuazione (G)), cosa iinpossibilc.

Assuntc cosi per sole equazioni di condizione le prime sei fra le (13), si

capiscc come I' equazionc (10), n. 35 m. p., non 6 unicamente relativa ai si-

slemi rigidi , ma gcneralissima per ogni sorta di sislcmi a tre dimcnsioni. Si

capiscc inoltre (per cio che segue nella m. p. n. 3G, 37, 38) come fattc

A = r(I) ; s = r(II)
; n = r(III)

^
*'

2 = r(IV) ; <!.= r(Vj ; ^ =^ r(VI),

nelle (]uali le sei (pianlila (I), (11) (VI) liannu i valori scritli per mezzo delle

equazioni (27), n. 38 ni. p. (rivcdi cola le equazioni (2G), (28), (29)), le Ire
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(•III! si I'sti'iiiloiio a lutli i piiiili ilolla iiiassa, soiio le

('») '-iv-^i + f

iliii (limoslratc allriincnii (cqiiazioni (23), n. '»0 iii. p.): c ilic Ic lie ( ii. ."i:!

''(n ^"^ (^fn- Kf- " + fe* - S^' = «

sDiio (|iielle (lie si M'lilicano uiiicamcnic alia superlitic coiilcrniinanU' il cor|i(t

;

dove X, (A, V sip;iiificaiio le tre coinj)oiienli secoiido i (ic assi della pressione

propria del punto [x, y, z) generico in lal supcrficie, e (T) e la densita clic

legna fra le moleeole alia stessa suj)eifieie.

i. L'li' operazioiie aiialilica alqiiaiilo prolissa iiia di inolta iiiiporlanza per le

cose die avrcnio a dire in appresso, principalmente nel Capo Vf, si c cpiella

(Ii desiimere iiiversamente dalle preeedenii e(iuazioni (I 4) le sei (piantila A, B, C,

I), /i, /'' dale per le sei A , E , II , i , <I' . M' ; la inelleremo ipii a conipimeiilo

di (jiiesto priino Capo.

Primicraniente conviene osscrvare clic come gia coi valori delle e(]uazioiii {'il)

II. 1 4 111. p. si verilicavano cola idenlicameute le siissegiienti nove ecpiazimii (28),

si verilieaiio alia slessa maniera (e piio provarsi colla maleriale sostitiizione)

(pieste allre nove

(20)

/.
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Air o£;p;rtlo di avcrc il valoro di I) li; sci cquiizioiii il('l)!)ono osscri' rispcl-

tivnnicnlc molliplicnle pr

/, m^ , /., »"., , /;( »«., , It '"-2 + »"i
I-,

» 'i "'3 -^ "'1 '3 > 'i '"3 ^i" '"i '3
'<

iiuii somnialo: la somma puo scrivcrsi

—
Y )A/i m, + S/^w, + n/^JHj + 2(/,»H„ + H/,/.j) + *(/,»"3 + w',/3)

(22) + ^(/.>"'3 + "'a'a')!

= 2^
(

'1 S; + '-2 Si + '3 rfs) I'". Ta + "'-2 5S + '"3 Ta)

-H 2B
(

/, ,76 + /, i + 'a 35) ('"1 Th
-+- "'-2

rfS + '"3 m\

^ ^ I , 'Ix . , (III
, I

>!:] I (Ix
,

(III
,

(/: \

+ 2C [hTc+ '-^ di
-^-

'3 rf-.) ('". Tk + '"2 si + "'3 Tc)

, (It
, I rf'/

, I
''"1 / dx

,
dy

,

r/: 'i %

'. rfT.
+ '. s^ + '3 s;| I'". ;r4 + '"-2 m + '"3 da)

z>

+ l'"i .7;; + '"-2
di,

dx
,

dii
,

(/:\ I
,

(Ix
, ,

dij
,

, (/: 1 I

.7;;
+ »»,

;i^
+ »»3 7,-) ( /, -,4 + /, f^

+ h^iV
, ilx , , dii

,
, ilz\ I (Ix

,

(III
,

dz\ -L

'i <r«
+ '=! ;?^

+ '3 </«) i"'i .77
+ '"2 7G

+ "'3Tc])

, i dr
,

(hi
,

(lz\ I ,
dx

,
, dii , , dz\\

+ ('". ,7^
+ '"-2

'da
+ "'3

,7^J (
^ ,/,

+ '2 S7
+ '3 d?) !

/ , dx , , dii
,

, (/;| / dx
,

d'l
,

''z\ i

( 'i ,76 + ^^ SS + '3 S6) ('"1 r. + '"-2 Tc + '"3 d7)

, / dx , (hi
,

dz\ I ,
dx

, ,
d;/

,
, d:

+ ("'i di,
+ '".' ds + '"3 di) 1 ^ d- + '^ du + '3 d^

Anclie ncl secondo mcmbro di qiiesia si effeltua una ben notabilc liduzionc

per eircllo dcllc cqiiazioni idpiitiche (20): csso divcnta scniplicenienle DH', <•

per tal maniera si otlicne piontamonte il valorc di D ccrcalo.

Per avcro quclli dellc E, F noii si devc far altro ehc ripctcrc due volli- im

calcolo atliiUo simile, moltiplicando una volla Ic sei equazioni rispetlivanientc per

Vl ' 'i "2 ' '3 "3 ' 'l"2 + "l'2 ' 'l"3 + "l'3 ' '2"» + ''i'3

e un' allra volta per

"'l"l , 'l'i>'i 1 "'3 "3 > '"1 ».. + "1 '"... > '"1 "3 + "1 "':l ' "'oW3 + "i"'3-

Vol. VI. 61
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II quadro tloi \;il()ri Innali, st'^iiciulo il Iracx'ialo andainenio, c come segue

I

'31A z=: - \ rjA/f + s/.] + n/3- + 2:^/,/.^ + 2*/,/3 + 2 T/jj

C = — 4 rJAwj + S://| -f n/^ H- 2 2h,«.^ + 2<I)w,Hj -f- '2rn,v.^\

/) = — r ; A/, //(, H- s L »'., + n i^m^

(23) + 2(/,m2 + »»,/,) + <I>(/,W3 + M^/J + W{l.,m^ + »/,/,)
|

£ = — rJA/,n, -h S /._,;?, + n /3»3

CAPO II.

Applicazione del principio alia ricprca ilelle erjunzioni genera iissinie

pel niolo e per I'equilibrio de'sislenii lineari e superficiali.

(J. Al)l)iamo detlo al coiniiiciare del Capo precedenle chc in gcnerale per tutte

Ire le soile di sislemi conlinui le vaiiazioni or, 01/ , S: possono consideiai'si

avcre qiu-i valori clie si ottcngono alliibuoiulo alio coordinate x, y, z del pinUo

generico aumcnli piccolissimi cagionati da un leggier sposlamento dcgli assi

r(!ttangolari ai quali il sislcina e rii'erito : ma non abbiamo diniostrata la pro-

jiosizione se non pei sislemi a Ire diniensioni. Qnanio ai lineari ed ai superficiali

la dimoslrazione dovrebbe farsi appoggiandoci pei priini alle equazioni (10),

(II), ec, n. 78 , e pei seeondi alle equazioni (34), n. 82 ni. p., Capo VII ed

ullimo. Sicconic pero il nuniero di lali equazioni soslanziabnenle diverse; non

III iu ipu'l Capo da noi ben delerniinalo, nienlrc invecc lo era ([uello dello (14),

n. 17 ni. p., pei sislemi a Ire diniensioni, e cliiaro ebc senza nn lal precedenle

r acccnnata dimoslrazione non pno aver luogo. Terrenio perlanlo ncllc circo-

slanzc alluali il seguenle andamenlo die ci pare il j)iti vanlaggioso: suppor-

remo dapprima ( valendoci per poco dell'analogia ) vera la proposizione anche

pei sistemi lineari e supcrliciali, c, vistc Ic conseguenze, avrcmo poi cura di
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lieoiifcrniarlo rinornsaniriitc iiKMliantc I'allio proccsso analitico ilcl Capo \ I m. p.,

la ili fiii ap])lit-ay.i()iu' aiiclu' ai sisli'iiii liiicaii e siipcrliciali \ciiiic iiulicata siil

priiicipio del succilato Cajx) Nil, iiia i\i (iiiimessa prr bicxila.

Alia lino piii del Capo III, ipiando saraiiiio slate espuste in piu maiiiere le

(iimoslia/.ioni delle o(piazioiii u;eiieraiissiiiic per luUi i sistenii, riassuriicirmo

r online dei rauiionaineiili
,

presenlaiidolo .sot(o (piel jmnlo di \isla die lasei

scors^ere al leltore nulla riinaiierc die iioii sia lien diinoslralo.

Pei sisleiiii liiieaii iiei (piali le eooidinale x , y , z spellaiili alio slalo i-eaic

.si coiisideraiio fiin/ioiii di una sola \aiial)ilc o relaliva alio stalo pretedente

idcnle (n. 11 ni. p.), i Iriiionij

[da^j ^ [da^j ^ [da'j

(0 (sr+csr+isr

(£f+(fiif+(£)'

cc. , cc. , ec.

air infinilo sono quclli die, sosliluendo per x , y, z i valori (1) del Capo pie-

eedeute, licompajono I'alli colle (leii\ate delle p , q, r alia stessa nianiera ,

eliminata ogni traceia delle dodiei (piantila f, f/, It, oli, ec. Inslituile <piiiiili

altrettante cquazioiii fra cssi e i loio valoii esprcssi colle p, (/ , r , se di tali

equazioni si prcndono le \ aiiate , avreiuo

•Ksr+w+i^rh"
w 'm^-m+i0n = ''

CO. , cc. , cc.

air infinite : c la ragionc dello sparirc i second! mcinbri e la iiiedesima i;ia

addotta nel Capo pieccdenle ;
1' operazionc o c rclativa al vaiiaie di dodiei

dementi analiliei / , y , h , ol,, ec. die non enlrano in quei seeondi nienilui , i

quali vengono quindi trallati conic so fossero costanti , sebbene possano esscie

variabili pel variare di altri dementi.
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Lspriiiieiulo anclu' (|iii piu coiiiix'iuliosaiiu'iilo Ic vaiiazioni o.c, 01/

,

mezzo (Ii'Uo Ifllcrc /, m , >i , li- pquazioni (2) divcntano

1^)

rfjn _d£

da da
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La secoiula dt^lli; (:t) , dopo h soslitiizioni
, imo iiieltersi sollo la lornia

[raj in? (' + y '» + --
« J + i-T^j {' + y '« + -")

l<lx\^ I nil, 'I ii\ i\

la (|iialc si semplifica assai in forza (K^lla piocodcnte , c ci soniniinisira 1 "allra

(3J m"y'' + n"z" ^ .

I.a tiM-/a di'llo (3), cscguite le soslituziorii , si prcsi-iila alipiaiito c-oinplicata

,

ma ciiii nil po' di pazionza si vede che si puo ridurre alia forma

(rfx'l'' (Fx
( /,; ' I

I
I I II a/ II 'I ,

" 'l\ I

ra] -da' \{' + y '» + = « / - -('« y + « - )

I

,
„ ill (Px tPx I,' , II. I i\i ,

iiPxVi 1,1 , II, I li+ 3 j-^ J-, j^, y/ + y m + zn) + (;^3)
{I + y m + r «

)

,
„ l(lx\^ tPx inn, >i n yi , „ /rfxi^ iiPxV'- i ii ii , n n\+ 3

(^„) ;,-, {m y + « : j H- y
(„„) (^,)

[m',j +„ z )

Ouindi , stanti le equazioni (4) ,
(o) , no caviamo la Iciza

(6) m"'y"'+ n"'z" = .

L'integi'azione delle Ire equazioni (4), (o), (G), per dedurne i valori di /, /», «.

e slala fatta da Lagrange (M. A., t. 1.", pag. 168-169 2* cdizionc; pag. 101

:!/ edizione): la riproduco con qnalciio niodilicazionc.

Si somnii la (o) coUa sua derivala nioltiplicala per a, e coUa (6) niolii|»li-

cata per |5 , esscudo a , p due arhilrarie : avrcmo

m"(f -\- ay-") + m"'(«/' + p/")

+ „"(;" ^ a.z") + «"'(a:" + ^z'") = .

Disponiamo delle due arbitrarie a, j3 col porre

//"+a//"'=0 ; a/'-t- p//'"^ ;

I' etpiazione prccedenlc divcnta lale die puo scriversi

(7) (.'V"-y'V")(»'y"-.'/V")-o.
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III ijiu'sla il piiino lallorc iion |)iio osscir zito : sc lo i'ossc, sc nc cavcrob-

!)e -^ rz ^ , quiiuli , iiu'iliaiilc una inl('i;ra/.i()iie , z'' =:: G ij" {U coslnnio

|)('r riiiuarclo ad .r ), r con alive tliic iiil('i!;iazi()iii si avrclibo r('(iuazion<" di iiii

piano a ciii le cooriliiialc (iclia cmva tlovicliboro srn)])iT soildislaro : il clie noii

("' ainmissibili' in tjiMU'rale. Duikjuc sara zero I'altro falloro nclla (7), cioe si avru

n
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altliroviarc

P = X -

(/« rfo
~'~

(la*

(? = A
,/(^^l

''.'/

(la (la
~^

da^

'"(vS)

Tz= PBx + QBy + Roz

It':,

>'"• (/»« rfu / da ~^ \y- da^ da J dat + \\^ j:?- ila / ,/

iPx (Pax (Pii (Pltj (1^ (Poz_

l;i (]ii;inlita soltoposia nella (8) al sccoiulo segno inlcgrale diventa

PiMtanto, giusla il nictodo conosciulo, si ricavano dalla (8) lo qnaltro (•(jiia/idiii

(loj

(II) 7; - r, 4- i> =

iK'ir iilliiiia dcUc ([iiali T.^, 7", significaiio i valori dio liceve la T ai due li-

initi del sistcma lineare pei valori pailicolaii ivi piesi dalla vaiiabile a .

Facile e eamhiaie le preecdenli (10) nelle (25), n. 80 m. p., clie lianini ii-

deiivale prese per la .r dello slato altiiale, cioe nelle

.. .Pj-\ dP

V
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I, , , I ,
(//• ///' (t.r (IQ flQ ilx fin (in (It

liasla a U\\ iioi)o osscrvarc clio T--7--i- ; -n ^ r- -j- ; -;- — -, r-;' (((» (l.r (Id ' (Id (l.r iht (la dr d.r

(- mrlteic |)im- '^^^ il siio valoii" cavalo dalla cquazionc idcntica

«'hc !a (13), 11. 7!i in. ji.

INotoro die jiiissoiio assunu-rsi lo tro iiuK'Iciniiiiatc P, Q, li in hiogo (Id-

le X, (JL, V ; ma clu' pcio ciitrando qiiesle a componc T cspressione dolla 7'

die giuoca ai liniili , convicne diniiiiarvclc soslitucndo i loro valoii dcdolli dalle

e(|ua7,ioni (9): su di cio per ora iion mi Iraltcngo. Osservero inollrc die qnau-

<Io /; , V soiio zero, ahhianio dalle (9) e dalla (13)

(14) P = ,^y ; Q = ^i} : «=.A'fe

slando la 1' in luogo del radicale visiliile nella (13); e la qnanlila T si riduee

Coi valoii (14) soslituili nclle (12), fatta avvcrtcnza all'equazionc idenlica

si cava facilmente la

0=) (^)' = ri.v-?J + /('--g)+=1^-^'|l

die serve alia determinazione della X : in queste due ullime equazioni gli apici

indicano derivale riguardo alia .r .

Rilengasi per allro die iiel pin dei casi ginva conscrvare la solnzione come

e espressa dalle foraiole (9), (10), (11): si falla soluzione e la piu gcncrale,

laldie e impossiljile sianvi casi di moli lincari die in dette equazioni non restino

eompresi. Riloriiero piu tardi a ragionare intorno alle forze interne di tali sistenii

(• al inodo di valnlarle.

8. Passiamo ai sislenii snpcrfieiali. Soiio di varie sorte in tal easo i trinomj

iici (piali si verifiea la propriela die, soslituili per le x, y, : i valori (1) del

Capo precedente, ritornano fatli eollc p , r/ , r alio stesso modo , seomparsa

ogiii traceia dei dodici dementi f, (j , li , fx^, ec. Siccome pe' sislenii superliciali

Ic X, y, z si considerano I'uiizioni di due varialiili semplici o, b relalive alio
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slalo aiitocL'dcnte (ii. 12 m. p.), di (jue' liiiionij Ire soiio foiinali colli- ticrivuir

(li piiiDO ordiiie , e sono

:

(l(i

ill miineio di sei conslano di derivalc di primo c sccondo ordinc , cioe

dx 2
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Oui pure, come nel caso de'trinonij segnati (I) al priiicipio di queslo Capo,

|)Ossono iiistiliiirsi infiiiilc ('iiiiazioni di ciii spariscoiio i second! iiicinbri (juaiido

si doriva nel senso indieuto dulla caralterislica S, cioe si opera relalivamente

ad elemenli analitiei dei qnali que' second! nuMubri soiio privi, quanlunque pos-

sano cssere altrimcnli variabili. Oiiind! infinite equazioni ^ariatc come le (2), (3)

da Iraltarsi col solo nieloilo dei inollipliealori. Di (piesle infinite eqnazioni pero,

tranne sei , Uitte le altre non sono elie eonibinazioni di esse, e le sei sostan-

zialmenlc diverse sono quelle necessarie e baslanti a fornire per le variazio-

ni Sj, Sy, Bz , ovvero /, m, n i soliti valori (12) del Capo precedenle. Esse

ci vengono somministrate dai Irinonij della precedenle riunione (IC), e dai priini

tre della riunione (,18): sono cioe le sei seguenii:

=

—

\^^) ~^ db da '^ db da "^ db da — "

=

=

=

Cio si fara manifesto pel calcolo che ora intraprendianio , al (piale si esigono

lulte le equazioni (19) ne piii ne meno.

Qui delle sei quantita a-, ;/, z, I, m, n intenderemo le ultime qualtro fun-

zioni di a, b in (juanto prima lo sono delle ,», y , e indicheremo eon apici

in alto le derivate per x , e con apici in basso quelle per ?/ . Ponendo poi

per bre\ ila

L — I' -\- n'z ; M = m, + n,z,

(20)
^

' N -I, + m' + n,z' + n'z,;

risovvcncndoci che abbiamo

dx
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('(I csprcssioni siniili per le ilcrivalculcllc I , m , n : Irovercmo die Ic tic piimt'

cquazioni (19) divcnlaiio dopo lo sostiluzioni

:

da
J

'' ^ [ilnj " ^ dn da ^* — "

i'l^Yr -4- i''"\']i ->- '!i '''J N —
[dbj '^ ^ [dbj •" ^ db db^^ — ^

a dx dx
J

„ dij dij „ Idx <iiJ
,

dy dx\ ^ _ ^
^ d» db ^ -•- - dn db '' "^ \du db "^

dT, TU,} ^* — " •

Di (jucstc si molliplichi la seconda per a-, c la terza per a, esscndo a iiii'ar-

bitiaiia, indi le tic cquazioni si soininino; Tunica cquazione risuUanlc poira

scriversi

Sc ora disponianio dell' aibilraria a per vcrificare 1' cquazione

da db

la prcccdcnte si liduria alia

/ l''l '!'J _ ''^ il]' — n^ |5o db da dbj — "

dove il coefliciente di L non puo esscre zero, altrinienli vcrrel)be inlinihi la

dcnsita superlieialc (ecpiazioni (20), (22), n. 12 ni. p.): dunquc convien elu-

sia L = . Per siniil guisa , dispouendo invece della a a fine di verilicare

r cquazione
dx . dx „
-1- + a "77 =^ I
rt do '

si prova M =z : c quando in vista di quesli risultali si cancellino nella (21)

i due primi termini , cssa ci da allresi iV =r o ,
perche non puo cssere zero il

coeflicienlc ove la a conserva il suo valorc indctcrniinato.

Coniinciamo perlanlo ad avcre

(22) L — 0;M=0;\=0
ossia, viste Ic denominazioni (20),

/' + n'z' = ; m, + n,z, =
(23)

/, + m' + n'z, + «,:'=: .
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Passiamo alia quarta dellc (19), ossorvaiulo esscrc

da} ' (rfnj + ^'' da da + '"[,/«) + '
(T^i^ + ''

(T^T'

I'd aviM-si esprcssioni affallo simili per V', , t-i . -r-t •

Faltc k" soslitiizioni cd cscguili pazicntemcnte i prodotii, si Irova di poler

nietlerc 1' cquazionc risultante sotto la forma scgiu'iitc

/(/j\- (Px If ,
„ (Ix d>i d^x , ,

jdii\i (Px , T.J ,,,^

[da] ,7^ ^ +-rad7. d7p
f^' + (A) in? (^' - ^'

)

I primi nove termini di questa espressione vanno via da si in conseguenza dellc

('(juazioni (22) sopra dimoslrate: gli altri possono ridursi al prodotto di due

Irinomj come segue

(94)
1 \ . \ I )

I

" \daj ^ -•' da da ^ ^"\daj j
" — •

Senza ripelere il calcolo non ci puo cssere dilTicolta a capirc clie la qiiinla del-

le (19) ci conduce a Irovare 1' cquazionc analoga

(2o)
V V

/ \ J )

' \dh] ^ ''Il dh db ^ 'ii\dbj
\

— "

giacche tutio duvc procedcrc egualnicnte, coUa sola differenza di avcrc le dcii-

\ azioni per b invecc clic per a .

Volcndo era riconosccrc che cosa ci dia la sesta delle equazioni (19), ossci-

veremo esscre

.-, ;/j (/x ., /(/j (/y (/y (fj/1
,

, ^ly _, ii rf^J
, I

' <(« db '^ '1 [da db "^ da db) "^ '" da db
"•" ' da db

"*" ''
i
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ed avorsi cspiessioni del liilto simili per ^j^ , j^-^ , -^j-^ . ElTcltuale le

soslitii/ioiii si trova clic qiiella cqiiazione sesla riducesi ad una forma dove pri-

miiiami'iilc si nolano i novc termini

''''-
\<if 'Zf A' _u ('Le ''•'' _i_ 'li 'If] r I

''" ''?' (IV \t'\l
(/« M (da db '' "^

\,l,i lib
"•"

rf« dbj ^' +"
<;,! db '/*' ~ -"^

)\

dhi \dx dx (jyrf
, All 1''^ ''.'/

I

''.'/ ''.Vl jiir , 'I'J ''.'/ w
I"•"

UTTb (da db y^ "*" ^'i "•"
\i/r, ,i6

"'-
da dbj ^' "•"

da d6 ""'

J

+ [da dbj ^ ^ dadb da db ^^ + [da dbj ^'

i quali spariscono tulti in virtu delle equazioni 22: a ci6 che resla pud darsi

r espressionc

[.,f> dx dx , Idx (Ijl dx M dyili]^
r da db ^ ^''\da db ^ db da) ^ "" da db\

^
2C)

,^
i ,f dx <Jx J l(hc d;i (he diA ^ dy dy] „

i" da db ~^ -' [da db '^ db duj "*" '" da db\ — ^ '

Le equazioni (24), (25), (26) non possono verificarsi in generate col rcndere

nuUi i secondi faltori dei loro primi momliii
, pcrche istiluendo anche una sola

di tali equazioni si porrebbcro nuo\i vincoli fra le x, y , z, sicconie vedenuno

nel caso simile deU'equazione (7); si verificlieranno quindi per I'annullarsi dei

primi fatlori, e cosi avremo le tre

ff dx dx
da db

, I dx dy didx\ '[1 dji _ ^
"'

[ da db '^ da db] "*" "" da db — "

1)1 (jucsle si moltiplichi la scconda per a- e la terza per 2 a , essendo a una

arbitraria
,
poi si sommino :

1' equazione risullantc potra scriversi

,, Idx , dx\- , I dii
,

dii\-

+ -»'[-da + Tbj[da + ''db] = ^

dalla ([uale, con un ragioniunento che e precisamente il medesimo isliluito sul-

la (2i), dedurrenio le tre

(27
J

n"=zO ; »„ — ; n,= 0.
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Oueste sono intcgrabili a colpo d'occliio; lo duo piimc t'i dicono die la » non

j)u6 contencre se iioa lincarincntc lo r
, y : nia fa bisogno aiulic dilla lerza

per mosliair Tassenza del terminc clic conloncssc il prodoUo xi/ : col concorso

di lutle e tie ottcnianio

(28) n r= M'3 + s^!J — s,^x

esseiulo ir.^, .s,, — s., trc coslanli arbilraiio lelalivamente alio variabili x, y.

L'essoiT neccssarie a qucsla dclciniiiiazioiie tiitle trc le equazioni (27) prova

(lie era neccssario assiimerc Ic tie ullime equazioni (19), scnza di the quelle (27)

non sarebbevo lisuUale.

La sostiluzione dei valoii «' = — s., , »/, =r .t, nclle e(pia/,ioni (2;3)leiiduee

/'- s,:' =: ; m, 4- s,2, =
/, + m' — s.^r, + s, c' =z .

L' iulegrazione delle prime due ci porgc

(29) I - s.^z + (!^{y) ; m = - s,: + ^.(a;)
,

^fi/), '\>{x) sono funzioni arbitrarie I'una di y, 1' altra di x: ma la sostilu-

zione dei valori lisultanti da quesle mcdesime (29)

/, = s^:, + cp'(2/) ; m' =^ — s^z' + ^{x)

iiciia terza ; la riduce

9'{y) + fW = .

Or qucsta ci dice clie cpfy) conliene linearmenle la y, e cosi ^{x) la .r, ossia

hanno valori della forma

?(y) = ^ly + w, ; <\>[x) = Bx -\- la.^

essendo A, B, to.,, Wj quallro costanti. Ci dice di piu che si fatti valori sosti-

tiiiti ill pssa, palcsano sussisterc fra Ic A,B 1' cquazione

A + B = ,

lalcbe fatta B — Sj devc essere A = — s^ . Eseguite le sostituzioni iiellc equa-

zioni (20), vcdiamo con esse e coUa (28) riprodotti per I , w , n i solili va-

lori (12) del Capo prccedente.

\ienc cosi provato die le sei equazioni variatc (19) sono le necessarie e

siifficienti per abbracciare in lulla la sua ampiozza il problcma del nioto e
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dc'ir ('(luililjiio (le'sistciiii suitcrllciuli; il die riccvera una liiciila nconrcniia niu

laidi ijuaiido pioveiTiiio die liilli i trinomj (17), (18) e scs^uenli aUinfiiiitii i>os-

sono avcisi esprcssi pei sei die ci guiilaiono alle cquazioni (10).

!). E ora manifesto die 1' equazione mcccanica generalissima pei sislenii su-

perlidali (la (33), n. 83 in. p.), usalo il solilo mclodo del niolliplicalnii per

inottere a ealcolo le variate (19) iielle equazioni di condizionc , saiii

/,/«r,/..](x-S)-- + (r-g)5, + (^-S)S.|
,,,,, I -, / dx dox dij d'jtj dz diz

\+ \ (la
\

illi . \ A —;— —;— + —r 1^- H ;— —;

—

-' •'

( \
du da da da ' da da ]

I d.r dZx drj doi/ if: dlz \

~^ ^\ inr IT "•"
~di dF + inr tit]

(30)

dx dZx dy di>i dz rfo: s

~db dir
"^

Tb diT ^ db TUT \

dx dox dij doll dz doz I

da db
"'

(Zij dV "'
da dlT

'

d^x dHx d^!i d^on d^z d'oz \

rfa» do''
~*~ da' da^

"*"
da' "diFJ

rf'a d^ox d';/ d'oy d^z dHz]
db' db*

"•"
db' db' + db' db'

I

d'

X

(i'ox (/';/ d'oii d'

z

d'oz
da db da db

"*"
da db da db ~^ da db da dbj

+ il —

dove in il s' iiilendono esprcssi i termini introdotii da forze applicalc a linei- o

a piinti determinati.

Facciansi le debite Irasformazioni per ridune la quantita solto il secondo segno

integrale alia forma

t\
, d&

(31) (I)Sa:+(lI)S^ + (III)Sz + :i^ + ^^

lro\ eremo , seguendo un andamento del quale daro qui solto un cennt) , rlic

poste per comodo

(3-2
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, (I'z , d'z

^3 — ^ da + ^
rfft da ~ 2 db

r A ''' = ,
''"

\ iMigono
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Sostituita iiL'lla ('([iiazioiie (:tO) l' osprcssioiic (31) e coinpciu'trali i due inlcgrali

cliii)licali, sappiaiiio pi-l nolo piiiicijjio, c per Ic (33), clie lie risullaiio Ic qiiattio

'^ ~ Tt* — 'da
"*" IT

,.,_, y _ </'!/ _ rfZ^s ,

rf^,

r''J ' 1? — da ~*' db

^
dt* — da ~^ db

(38) f da . (0, — 0,) + J'
(III .{^, — ^^) + il=lO

imlicando 0.,,©, i valori die riceve la ai diieliniili della integrazionn per fc,

e A.,, A, i Niilori chc riceve la A ai due liiiiili dell' iiilegrazionc per a .

10. Nelle Ire eqiiazioni (37) Ic derivate per a, b possono trasformarsi in

derivatc per x , y inediaiite la formola gcnerale

(3'J)

dove

(T/. (Hf _ Jt^ d.M(Lx'+ Mx,) \_ d.MJLii' + .V;/,)

da dh to dx lo ' di)

1

X
'J,
— y ^,

dx dx dy dyI I . 1 ax ax ai ay
e x,x, , ,/, y, stanno per le -

, -^ , -^ ,
-^f

Non ripcto la dimostrazionc del priiieipio analilico contemilo nella prcceden-

le (39) perclie e qucila stessa clie leggcsi al n. 8i ni. p., e che |)otrebbe es-

serc qui lelteralnieiitc inserita camhiando le lellere p, rj nelle a,h. Osscrve-

rciuo elie per le forniole ('20), (22), n. 1 2 in. p., la w, di cui qui sopra nolammo

tin valorc , riceve quest' altra espressione

(40) w = ri?

significando r la densita superficialc nel punto [x,y,z) e stando la li in

luogo di ben nolo radicale , cio6 essendo

DinN ppio in questo luogo, conformemente a cio die si e potuto notare nel passo

analogo del n. 7, che la trasforiiiazioiie operata dal |)rincipii) analilico (39) vienc

utile uel caso piu ristrclto in cui di\ entassero nulle le Ire forze p , ,
- len-

denti a far eanibiare i valori dci Irinomj colic derivate di second' ordine. AUora

Vol. VI. 63
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iiifiitti le (32) si ritliicono

L^ = Xx' -+- vj', ; j1/, =z v.r' + [x.r,

(41) Lj r= X»/' + v//, ; ^/o = v//' + p.//,

Lj r= X:' + v:, ; M^ =z vz' + \xz,

o <|urslp ulliine due, a inolivo di'i noli valori ili :', z, in x', //' ,/•, , (/, di-

vcntano

Poiiiamo per abbrcviare

(-43) A = bi{L^x' + M^x,] ; B = a)(L,2/' + .V,y,)

C = w (/-,?/' + il/,//,) = io{L.^x' + ^/j.r,) ;

ho date a (lucsl' ultima C due valori pcrclic rcalmonle, sostifuiti i valori (41),

si Irovano ci^iiali. INotianio di piu che i due binomj

w(Z,.,jj' + M^x,) ; ^{L^y' + M.^y)

per eHetlo dellc (42) c dclle precedcnli denoniinazioni riccvono rispellivanienle

i valori

dz
^

dz p '^~ r -i- '— u •U^ ^ dy^ ' dx^ ~^ dy" '

e r applicazione snecessiva del principio (39) alle tre equazioni (37) ci pori^era

senza difiieolla (ricordala la (40) j le tre

sono questc le stessc (53) del ii. 8.") ni. p.

N'olendo inoUre conoscerc, per (jueslo case piii rislretto di Ire sole i'orze in-

lerne invece di sei , le equazioni che si verificano sollanto ai limiti , si deve.

in riseonlro del giii dello jie' sislenii a tre dimensioni al n. 31 m. p., ineoniin-

ciare dal Irasformarc in derivate per .r, //
il binomio 7^ + tj

e.lie forma



(/.
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I due iiUegrali della (jiianlita (46) possoiio lidursi nd un solo relative alia

variabilc .c, sciivnulo iicl piiina f dx . — invece di ('(/// : ma bisogna

avvcrtiro die facendo una lal ridu/ioiie il segno va canihialo. La ragionc si e

die nell'integrale per // i due liinili soiio. per prime il sue niinimo valore dale

dalla e(juazioiie del conlorno, e per seeondo il massime: c cesi dei valeri di .x-

nel rispeltive iiilegrale. Ma d' erdiiiarie il valer massime della ?/ eorrispoiide

al minimo della .r e vieeversa, cesieclie per fare andar d'accordo i limili qiiando

entrambi gli integrali sono per x, couviene in ipiel jirimo rovesciare i limili.

il die si sa iinporlare un canibiamento di segno. Pertaiito la quanlita (46) puo

anche scrivcrsi

e a qucsta si deve aggiungcrc 1' inlcgralc

Jrfx.(r)Fl(X)S.r+((.)o> + (v)S=l

die potcva intendersi compreso nclla [1 dell' equazionc (30): significando (r)

la densila lincare nel punto [x,y,z) della curva di conterno , V il radi-

cale J 1 +
( t'-' + {'rX, e (X), ([i.), (v) le ire componenti rettangolari di

una pressienc propria del detto punlo {x, y, z) c variabile di punlo in punto

in quclla curva. Tulto il qui detto da ullinio, si rileva dai nn. 26, 27 in. p., c

dalla equazionc [rjV ^ = I (la (14) n. 11 m. p.) adoperala airoggcUo di

cambiare 1' integralc preso per la a in allro preso per la x .

lliunende i due inlegrali ultimamente scritli. si sa che debbono annullarsi

sotto il segno unico i cocffidenli totali dellc 6x, o//, o; ; e cosi abbiamo le

Ire cquazioni

(X)(r)F+c-^g=.o

(47) C^ =

(v)(rjF+(c-.ig)
d̂x

dy\d
dx] dij

r-

dz
Qui

,
per iscansarc un facile cquiveco , e bene osservare die la ^^ nel radicale V

e una derivata totale per x. cioe il biiiomie ^ + |^ |/| > quando |^ , '-^^

espriniono le derivate parziuli della z[x,y), senza badarc die y divenli poi
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funzionc di x . Oiicste (47) sussislono simulliiiiraincnte colic (44): nia Ic (44)

si esU'iidono a tiilli i piiiili del sistcma antlic per 1' iiilciiio , inenlrc Ic (47)

rigiiardnno i soli jxinli dclia curva di conlonio.

. Quaiitunque I'analisi riferila in (jueslo mimcro possa avere varie applicazioni,

licordiainoci die e rislrelta al caso di Ire sole foize interne invece di sei ; cosicclie

r anaiisi veianienle cioncrale e quella clic risidta dal ioni])lesso dclle forniole

del niiniero piceedenle, ed e piovato inipossiljile clie ne esisia un'altra dolala

di maggiorc generalila.

11. Giunlo a questo punto painii di aver gia sii])j)lilo alle duo maiicanze die

ncl preand)olo della Menioria ho delto rimanere a logliere per poler abhraeciare

con sicurezza 1' uso del ])iiiieipio lagrangiano. Circa la queslione : (juali sono le

funzioni fattc variare dalle I'orze interne clie si debbono adoperarc a prcfcrenza

di altre, ho diniostrato ehe sono (pie'lriiionij alle derivale , inollissinii di ninnei'o,

i quuli ([uando si sosliluiscono alle x , >j , z i valoii (1) del Capo 1 rieonipajono

fatii colic nuove variabili p, q, r alia slessa manicra , sparita ogni Iraccia dellc

dodici quanlila /", y , Ii , a, , ec. : e godono anche di quest' allra proprielii con-

seguenza deila |)riina, ehe picndcndone le \ ariate, e sosti(uendo\ i alle ox, o//, or

i valori (1 2) Capo I , si ridueono idenlicaniente a zero. Uelalivanienle all' altra

questione: quante poi debbono esscrc tali fnnzioni, cioe quanti di (jne' liinonij

si hainio a |)rendere afltnche 1' efl'ello delle forze interne a])bia ad esserc espresso

scnza ripelizioni e totalnienle : ho risposto liinli qnanli ce ne vogliono per risalirc

dalle variate di que'trinonij poste eguali a zero, al rilrovainento dei valori (12)

Capo I per le variazioni Sjt , oy , or : e vedeninio ehe sono tre pei sislemi

lineari , sei pei snperfieiali , e sei per quelli a Ire diniensioni. Circa ])oi al dare

una persuadenle iliniostrazione del principio , credo d' esservi riuseilo facendo

vcdere ehe tali trinonij coslituiseono i prinii meinbri di equazioni di condizionc

dellc quali i secondi vanno via nell' operazionc indicala dalla caratterislica o ,

perche (pianlinKjiie |)Ossano essen; variabili , sono coslanti in relazione coUe

quantila al variar delle (piali e dovuta la I'onnazione delle (re \ ariazioni or , iy , or.

Non mi e ignoto ehe Lagrange ed allri autori presero per funzioni clic le forze

interne tendono a far variare altre espressioni piu complicate dei trinonij snrri-

ferili: ma clie nella sostanza io non dissenta da loro, e eon maggiore semplieila

raggiunga le stesse conseguenzc , e questo un argomento clie vcrra ben ehiarito

ncl Capo V.

Pre\edo un' objezione. Risulta dalla nostra anaiisi clie eziandio per corpi cpia-

lunque [)ossiaino supporre clie le variazioni abbiano i valori (12) n. 3: ora

Lagrange ed allri dissero tali valori appartenere soltanto ai corpi solidi, alle

superlicie o liiiee rigide: come duiujue si assuinono generali? Rispondo: io non

dissi mai chegliaumenti dellc coordinate nei sistcmi lluidio inutabili inlimamentc
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in (jiialsivou;!!;! nioilo dobbano senipre riccvcie , iiiiclio in consegucnza di un

molo inloslino, \n\ov\ drlla forniii dci (12) succilati , come avvieiie nol inolo

\rro do'sislonii risiidi ; dissi clio lale ("• la forma die ricovoiio in consccjucnza

di t|iiel molo dogli assi die da oiii!;ine alio variazioni , come sopra si e jiiu yo1|(>

spiei^ato. K qui essenziale una dislinzione: altro c il molo vcro prodollo dal-

r insiemc delle forzc suUc niolecole del sistema , allio il molo fiuizio degli assi:

iMilrambi piodncono aumenii alle coordinate x, y, z del jtuulo generieo , ma

appunto perclie i nioli sono diversi , (piesli aumenii possono comjirendersi gli uni

gli allri, e possono escludersi: quando si comprendono, Ic variazioni 8x, Sy, S;

possono nuitarsi nelle Ire velocilii v, r, tr seeondo i tre assi, in allri casi cio

non e piii permesso. Pongasi allenzioiie al modo con cui abbiamo dcllo gene-

rarsi le etjuazioiii variale (13) n. 4, (i) n. G, (1!)) n. 8, e si capira facilmente

(lie (ali cquazioni non sussislono piu per aumenii prcsi dalle x, y, z al mu-

lare del lempo, sc il sisleina e variabile, per csempio, lluido. Infalli i secoiuli

meiiibri falli colic ;;, q , r , come i primi colic x, y, z , niutano aucli' essi

al miilare del lempo , c non svaniscono , menlie svanivano operando seeondo la

caratlcrislica 3 . Svaniscono que'secondi mcnibri anche al mutare delle x, y , z

seeondo il lempo
,
quando i sislemi sono rigidi , ed ecco il perclie in lal caso

il molo (illizio comprende il vero, ossia le variazioni comprendono le velocila.

Generalmeulc parlando, cio non succcde: gli aumenii delle coordinale x, y, z,

al crcscerc del lempo , non sono viucolali da cquazioni alle derivalc simili di

forma alle e(juazioni variale sopiadetle
,
quindi iiessuna meraviglia se i valori

loro non sono compresi nella forma dei (12) n. 3. Del resto e gia nolo ai geo-

melri e ammcsso da molto tempo (vedi M. A., I. I, pag. 289) che quando le

eipiazioni di condizione conlengono il lempo esplicilo, non c piu lecilo sosliuiire

le velocila alle variazioni. Ecco quanio era bastanle a scaltrirci die i valori delle

variazioni o.r, o//, cz non sono poi cosi generali da poler seinprc abbracciare

anche gli aumenii delle coordinate prodotli dai moti veri. Ora io non faccio che

poiTc qnesta vcrita in maggior luce e moslrare cli' essa ha una maggiore esten-

sione. L'allribuire Iroppa generalila ai valori delle variazioni S.r, S//, 8; e un

errore al (piale vcniamo facilmente iiidolli rammenlando le allrc applicazioni del

calcolo delle variazioni diverse dalle meccanichc : che qui invece siano que' va-

lori ridolli piu rislrelli che non quelli delle derivate riguardo al tempo, non fa

piii urto quando si rilletla come pei primi si mettano delle cquazioni di condizione

le quah piii non slanno pei secondi. E che si debbano metlere per le variazioni

le anzidelle cquazioni di condizione che le costriugono a prendere in lull! i casi i

valori (12) n. 3, e verita la quale parmi ben rassodata dalle considcrazioui fatle

nei Capi l\ e \II m. p., c riconfermala dalle leoridic esposle nci Capi M m. p.

e 111 dell'attuale: il che per quesl'ultiina parte passiamo a vedcre.
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CAPO III.

Riconfvrma delle erjuazioni generalissime pet sislemi lineari e superficinli

olfenulp iipl Capo pircedento.

12. Giiistii 1' osjiDsto ;il ii. G cerchero ora Ic cquazioni gencrali del molo ilci

sislemi lineari c supeificiali mctlendo a calcolo le azioni molecolaii mediaiile la

scconda parte dell' e(]iia7,iono gonerale della Meccanira dw si rilcrisec allc for/c

inU'riic adivc (ii. 10 in. p.), precisaincnle conic lio lalto ncl Capo \l di dcll:i

Mcmoria relativamcnte ad un sistema dotato ddle tic dimensioni. I'> (]iii sup-

ponciido die il Icttoic al)l)ia percorso quel Capo N I , credo jiolcrnii dispcnsarc

dal ripcterc pci sislemi lineari c superliciali i ragionamcnti aiialoglii lino al-

rimpianlo dell' eipiazionc generale (12), n. 72 in. p., giacchc sultito si prescii-

lano Ic modificazioni che riducono la cosa da maggiorc a minorc complicazione.

Cosi (ricliiamale anche le Icoriclic del Capo II, §1,2 m. p. j si capira du!

I'aggregato di luUi i termini somminislrati da dettc forze inlciiic, invcce di

essere signilicato come la (esprcssionc (9) , n. 71 m. p.) per mezzo di una

sommaloria scslupla , lo sara pei sislemi lineari mediante la doppia

1 \a 1 \f' . J Hij Wj K Sp ,

e pei sislemi supcrficiali medianlc la quadrnpla

2 Aa 2 \h 1 \fl Afj . -^ ;», Wj his .

Passando poi allc espressioni cogli integrali coiitinni , avreiiio invecc della equa-

zioiie (12), n. 72 m. p., c rclativa (8): pei sislemi lineari

(1) j-,/a.j(.Y-^^)Sx+(r_5|S^+(z-!^i)S.+ M/-..voVJ+n = o

csscndo

(2) ?' = [x{a + n - x{a)\' |- [//(« + /•) - «/(«)]-•+ [z{a + f) - --(«lp ;

e pei sislemi supcrficiali

(3) (dafdh. p-'!^^dx + (Y-g]d!/ +{Z-'^dz+jdfj<l^. \$f\-i-il-^0
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csscnilo

(4) p- = [x[a-hf, h+ fj) - x{a, b)]' + {'/[a + f, b + g) - ./(«, ''jl-

+ [2(0+ /-, i+ r/) ---(«, 6)]^ .

13. Comiiiciamo dai sistcmi liiicari.

L'cquazionc (2), svolijendo in sorie sollo le parcntcsi, si prcsenta

dove ho niesso gli apici ad csprimcre Ic dcrivale relaliv aniciile alia (i . S\ ol-

gcndo anclie i quadrati, avrcnio:

+ ei, + ^' r^ + g (^3 + 2 rj + 4 (2r, + 57;) + cc.

avendo posto per abbrcviare

(6) p = ^"- + 2/"- + z"^

e assunte Ic 7",, T^' '^3' ^'^^ all' infinite per csprimere altri trinomj dei quail

scrivo alcinii

7; =r x' x' + y' y" + z' z"

T, = x' x'" -h y' >/" -\-z'z"'

Tj = x x" + y' f + ;:' 2"

(7) r, = x'V" + y"y"' + ;"z'"

7;=a;'x^ +2/'?/' +='."

T^ = a:".c"' + y"y" -h z"2"

ec. ce. ec.

La (5) sta a riscontro della (13) Capo VI citato ni. p.: ne prendercrno la



DELLA MECCANICA ANALITICA DI LAGRANGE, EC. 425

vaiiiila in coiiispomlcn/a dclla (10) di ([iicl liioj^o, e a riscontro di qudla (17)

forniciomo 1' csiiii'ssidiio

(8) /.//. A op'^ =
(1) 5a + (2) S|i + (3j ov + (4) o7', + (0)57-, + (O) o T, + ec.

da introdiirsi sotto il sopjno intciiiralo deU'erjuazioiU' (1) tjoiiiTalissiina |)ci sistcnii

liiicari. I cocniriciili (1), (2), (3) soiio da considorarsi I'uiiy.ioiii di «, cs-

si'iidovi spaiita la f per cfTctto dellc inlcgrazioni dclinilc.

1 'i. Qui, come al n. 74 m. p., faieino vcdcir ilie lulli i Iriiiomj T^, T.,, 7",, ec.

aU'inliiiilo possono aversi espressi pei primi Ire a, {3, y (cquaziiiiii (G)) c per

le loro dcri\alc lispetto ad a di (jualuiiqiie ordiiie.

E facile accorgersi die sono

/, = ^ a ; /., =: ^ a — p ; 7^ = -5- a ' — -,- p

(9)
'

"

J\ = \^' ; r, = i«--2p-'+y
; 7, = i p" - y ; ec.

Dove s' inconlia maggiorc difficolta e ncl provare dipeudcnli dai soli tre Iri-

nomj a, p, y e loro dcrivate quelli che loro terrebbero diciro ncH'ordiiic delle

cquazioni (C), cioe i trinomj

( 1 0) x"- + if- + z"- ; x'- + y'- + z"^ ; ec.

A conscguire un lal fine havvi un melodo di dimostrazione gencrale clic , qnan-

Innque un po' luiigo , merila di essere riferito anche pcrche ci verra utilissimo

per un passo del Capo V.

Siano Ue equazioni , conic le seguenti

x X + //' y + z' Z = L

(11) x" X + y" y -+ z" Z = .)/

X A+y i+: Z =z I\ .

Cavando da {|U('sle i valori dellc A', )', Z per mezzo delle formole elenienlari che

danno la risoluzione di Ire equazioni di prinio giado a Ire incognitc, otleniamo

A = iL{y z — z y ) + M[zy — yz ) + A (y: — :y
)J

(12) }- = i JL(z'V"- x"z"') + M{x'z"'- z'x") + N{z'x"- xV')j

Z^ij \L{x"y"'- y"x"') + Miy'x'"- x'y'") + N{x'y"- y'x")|

Vol. VI. o4
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cssendo
'

/io\ ri t ( It in II tti\
,

II / I III I ili\
,

fit f ^J II \.il\

(13) D = X [1/ z — z 1/ ) + X {:;/ -— y z j + x [y z — zy ) .

Oiiailrando qucste cquazioni (12) e sommaiuloli" , ilediicianio

(14) Z)'(A-^+ Y'-+ Z'-) =
L^\{y"z"'- z"y"'f+ (.'V- x'V")-+ (x"//"- //V")"-]

+ j1/
,
(: // — .V s )- + (a- ; — : ,x )" + ( */ x — ,'t y y \

AT-1 i / I 'I I II \^ , [ I rl I II v> , f I If I II \*i i

-h N-[[y z — z y }-+ [z x — x z )- + [x y - y x )-|

+ iLM\[y z —zy
)

[z y — yz ) + [z x —xz )[xz — z x
)

, / // rrr if tff \ / f fff f w \ \+ [j- U —II !
j V.IX — xy

) I

, a 7 »7 j / " "/ " '"\ { f fl I ff\
, I ft til If ltl\ I I It I It \

4- 2LA}(»/ 2 —zy
) [y z — z y ) -}- [z x —xz )[zx — x z )

, I fr /// // ffi\ I I II f ft \ \

-I- [x y —y X
) [j- y —y^ ) !

-i- 2 J/A [[z ij —
II

z ) [}l z — z ij
)

~\- (x z — z X ) [zx — X z )

{ r III I irt\ ( ' n ' r/ \ )

H- (.'y-c —xy
}
[xy —yx

) }
.

Ora si lic'liiamiiio le formolc (30), (32) del ii. 07 ni. p., e applicando pazioiUe-

iiieittu tre voile la prima a trasfonnarc nella precedcnle i cocfliciciUi di IJ, M-, A'-,

<! tre volte la scconda a trasformare (juelli di 2 L3I , 2 LN , 2 MN , tro\ crenio

{lie il secondo merabro di quesla (14) (viste le dcnoniinazioni (C), (7) adollate

piu sopra) prende la forma

r^(Py - r|) + iir-(«y - r|) + iV^(aP - T;)

^ "^ +2 LM{T^ r, - yr,) + 2 LN{T^ T,^ - pT,) + 2 3IN{T^ T, — a'/'J .

Quindi , sostitucndo per 7',, T.-,, T.^ ivalori dalici dalle fO), la (14) diventera

(16) D^X-' + Y-' + Z-) =

4- Lm(\ PV- 2j3) - ya') + L.v(4 a'p'- p(«"- 2^)) + Mn[^^ a'(«"- ^^)-4']-

Presentemcnlc ci convicne Irattciierci a diinostrare die la quanlila D , (|uale

e data dalla (13), puo essere ridotta ad una esprcssione falla delle sole a, p, y

e loro derivate. Osserviamo le tre cquazioni

r\ I ( It fff fl ffl \ .
ft ( t 'It I III \ , /'/ tiff f ff

\D — X [y z — z y )
+ x [z y - y z ) + x [y z — z y )

/^ ' ( >l 'It '' 'II \ , '1(1 'tl t III \ ,
III f 'II I "\

^ — y [y z — z y ) + y [z y - y z )+?/ [y z - z y )

A '/ " '" " '" \ I
Jf I J ..f" t tff \

,

ffl I .f Jf J ,,'t
\0=2 (2/3 — z y ) + z [z y — y z ) + z [y z — z y )



DELLA MECCAMCA ANALITICA Dl LAGRANGK , EC. i-ll

di'llo quali la prima e la stessa (13), e le allre due sono nianifestamente idcn-

ticlic : ([uoslc , ([iiadratc e sommato , danno

( I / ) /> i^ a(</ s — ; y }-+ i^{z y - y z f-\-y{yz — zy f

+ ^T,(y"::"-z'y"'}(zY'-y'^") + ^r,(y"z"'- z"y"')(y'z"- z'y")

+ ^2Tjz'y"'-y'z"')(y'z"-2'y").

Noliamo questc altrc trc cquazioni

=^ X [z X — X z ) -\- X \x z — 2 X ) + X (za; — x z
)

n I { II III II III
\ I

II I I III I iii\
, III I I II I ii\

D =i y [z X — X z
) H- /y

(v z — z x j -h y [z x — x z
)

rt I { II Jll II III \ I
II { I III I III \ ,

III I I II I II \Or=;(:a; — x z ) -\- z \x z — z x ) -\- z \z x — x z
)

di ciii la prima c la Iciza sono visibilmenle idenlichc , e quclla di mezzo 6 la

stessa (13), avendonc diversamenle ordinal! i termini nel sccondo memhro.

Questc puic
,
quadrate e somniate , ci porgono

[{%) D- ^ a.[z x — X z
J
+ p (x 2 — z X ) -\- -^[z x — x z )-

+ 2ir,(2'V"- x"z") [x'-J"- z'x'") + 2 n(3'V"- x"z"') (2'a;"- x'z")

+ 2 T^[x'z"'- z'x'") (zV- x'z").

Poniamo attenzione da ultimo allc trc equazioni

t. l: II in II nix
,

// / / ni I in
\ ,

III I I II .,'-."\= X [x y — y X ) ->r X [y X — xy
) + x [x y — y x

)0' ( n HI tr ni
\ ,

n r i tfi t fir ^ . m f ill f it\= y (•i- ,'/
— y -^ ) + ;i [y -c — X y ) ->r y [xy — y x

)

n ' f " If II 'I'
\ ,

fi { f iif I in . ,
III ft" r '/\D = z [x y — y X ) + z [y x — xy ) + z [x y — y x

)

dclle quali le prime due sono identiche, e la terza e ancora la (13) divcrsamente

ordinala. Oaadrando c sommando al solito, giungiamo alia seguentc

/in\ n2 II' in il ni ,^ ,
n/ I ill i in =>

,
(in i ti 9

(19) D' = cl[x y —yx )-+ ^[yx — xy j-+ y(xy — yx f

+ ^T,{x"y'"-y"x'") [y'x'"- x'y'") + 2 T,[x"y'"- y'V") {x'y"-yx")

-\-'iT,{y'x"'-x-y'")[x'y"-y'x").

Somniiaino ora le trc equazioni (17), (18), (19): formerenio una equazioiK' il

eui priino menibro sara 3 Ifi , ed il secondo potra essere ordinate come cjuello

deir equazione (14); stando le quantita
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lispetlivamenlo al luogo ilollc

polrnuo quiiuli pralii'air Ic stesse Irasforniazioni falte sulla (14): cosi (richia-

mala 1' espressionc (15)) vcdremo risultarc

:}fl^ = a(PY - n) + P(«Y - T:) + t(«P - T-)

+ 'iT,{T, 1\ - Y T,) + 2 y.Cr, T, - p 7'J + 2 7; (7', 7; - a 7\)

lu'llo (juali haiino luogo liduzioni , c. per tal inodo diventa

D^ = apY - yT; -^r^ - a 7,; + ^2 7, T., 7\

ossia, sostituendo i valoii dio trovansi IVa gli scrilli nolle (!))

(20) Z;'^ = apY - { |Ya'-^+ p(a"- 2p>^+ ar-'l + i a'p'(a"- 2p) ;

i' qucsla r espressionc di cui andavamo in cerca.

Dopo di cio 1" ispezione della etpiazione (16) ci rcndeia manifesla la vcrila

del segiientc Icorema. Se nelle eqiiazioni (1 1) i secondi mendjii L, M, N sono

quanlila fatte unicamente dellc a, [3, y e loro dcrivate, anchc il Irinoniio A-

+ F-+ Z-, formato coi valori dellc A', Y, Z dedoUi da quelle equazioni (H)

,

sara una quantita fatta unicamente dclle a, p, y c loro derivatc.

Osservinsi adesso Ic trc equazioni

x' ^- + 2/' 2/- + .';- = !-
a'"-

I P'

m IV ,
'^' IV "f IV

' '

X x" + y f + ; :" == 2" Y ,

(dellc quali la prima e la seconda hanno rispctlivamcnle per prinii nieiubri i

valori di 7".,, 7'^ dati altrimcnti nelle (9), c la terza vien subito dalla dori\a-

zionc del valorc di y) ^ si paragonino colic (H). Vcdremo, quanio ai secondi

niembri L, .1/, A', adcmpila la condizione volula dal precedcnte teorema, e ne

concliiuderenio subitp die il Irinomio *"^ -!- tf- + ;'^'- riduccsi ad una espres-

sionc falta dclle a, fi, y '' 'o''t> di'ri\ale. Cliiamiamo 3 ipicslo trinomio.

Osservinsi anclie le equazioni

a-' x' + 2/' y" + z z^' = w «" - 2|i"4- Y

" VX or
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clic prontameiilc! si ollcn^oiio deiivando Ic Ire preccdi'nti , c loiifionlaiulole

<'oll(^ (II), "c (IcdiiriTiiKi a coliio d'occhio die la iiola propiiela gia verifieala

iiel ti'iiiiiinio 2r. si veriliea altresi iiel triiioiiiio x^'+ //'-+ :'"^. Cos! deri-

\ando Ic ulliinc Ire, e via via, approfillando di cio die di niaiio in inano rcsta

dimoslralo, c progredendo seni[ire coll' applicazione del suniferilo teorenia, pro-

veremo la pvopriela per liilli i liiniMiij die soiio soniiiie di (|ua(!rali (*).

I.J. Ill visla ddla propiicia dimoshala iid iimiiero priTcdciile pei tiiiiuiiij '1\,

7',, T.^, air iiiliiiilo, iion piio esseni didicolta nel passaggio dalla e(pia-

zioiie (8) ad uirallra clic fa riseonlio colla (18), n. 75 in. p., nella (piale la

(|iiaiilila
I

(//' . A op- Irovasi fulla egualc ad una seiic die conlieiie linearmeiile

le vaiiatc oa, oj3, 8y, clc varialedelle loro dcrivate oa', op', oy'; oa", oj3", oy", fc

essendone i cocfficienli funzioni della a e delle slcsse a, [i, y ; a', p', y'
:

a", j3", y'', ec. RisiiUa andie diiaro il sccondo passaggio da una tale equa-

/ionc ad allra in riseoulro colla (19), n." eilalo ni. p., della forma

(21) /(//•. Aop^ = Xoa + [jiop + voy + ''^

da

e cio trasfoniiaiido lutli i termini clic contengono le variale oa', o^', oy' ;

oa", Sp'', Sy", ec. in binomj dei cjuali i piiini leiniini sono ddla forma Eoa. ,

Fop , CSy , e vanno a fondersi con quelli di una tal forma giii csistenti, c i

sccoiidi sono dcrivate esalte per la a , die riescono compresi iiell' ultimo ler-

luine della precedentc (-1). Abliiamo dalo al n. 79 iii. p. (e(juazioiii (18)) iiiio

sdiizzo die piio servirc di traccia a siiiiili trasformazioni.

Iiilroducendo ora nella eqiiazione gcnerale (1) spettaiite ai sistemi liiieari in-

vece deir inlegrale
|

(//' . A op' la quaiilila C(|uiviilenlc dataci dalla (21), si

vede die suU' ultimo termine '.- jiuo eifelluaisi riiitegrazioiie per a, e die

quindi esso non fa die somniinislrare una (piantila die si unisce all' altro ter-

mine n di quella e(|uazioiie. Sollo il segno integrale riinane un Irinoniio il

(*) La proprieta csposta dall'autoru richiede anche la consiJerazionc delle due fonnole:

x'-xC'' + !/"!/('•) + :":*) = a((x")'+ !/<"''+;"•»/" ~ "- p((-c')'4- (</')'-*-(:')'/"""+ .-

J" xi"+"+ y"y«>. + n+ z" zC' + <^:=:,,{(x")'-+ (y')-+ (:")')*-"- P,((x')'+ (v')'-t- (s')')'" "*' +

...... + (- l)'„.,((x' "-'I)- -+-(!/' + " j'+(:'- + ^fj'

iiellc qiiali z, 8, f .... x,
, fi, , Yi •••• csprimono coeDTicienli nuinerici. (Brioschi)
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(jiuili' < il inedesimo cho veilosi nella oquazionc (8) n. 7 di (juosta MtMiioria

;

cosi una laic oquazionc \ienc riconfcrmala come generalissiina insicmc a lutlc

li' conscgiUMizo c'lu" no aM)iamo (ledolte. Faro poi (|ni un'ossorvaziono corrisiion-

dentc alia gia posta al n. 7 ni. p., cioi- clio la considoraziouc dolic forzo nio-

Iceolaii , soguondo randanionlo tenulo no'proccdenli nnnicii, conduce in maniera

dirclla c spcdita alia dimoslrazionc dello Iro o(|uazioni die sussislono per tutii

i punli del sisleina , ina ci lascia all' oseuro inlorno a quelle eepiazioni clie si

vei'ilieano soltanio ai liiuili di esso: le quali equazioni invece ei riescono asse-

gnal)ili c pianc sc la trattazione del piohlenia si effcllua alia maniera esposta

al n. 7.

IG. Passianio ai sislenii siqicrfieiali.

F'er questi il valore della p"' daloci dalla equazionc (4) si svolge primieranienic

sollo la lonna

P = \li' + 'JJ', + -^ X + fffi, + ^ x„ + ec.
I

+ (f'J + o'j, + '-i
y" + tay, + j y„ + ec.

)'

+ (f-^' + gz, + 4' =" + fo^', + I =„ + ec.^'^

(gli apici in alio significano Ic derivate per la « e quelli a basso le derivale

per 6 ) : poi , eseguendo i quadrati , sotto 1' altra

+ r T, + ro(2T,+ T,^) + fcf-{ T, + 2 7\) + r/ T, + ec.

avcndo poslo per abbreviare

(23)

t = X X, -\- y y, + z :

^ = xj +yj +zj

X
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ulcimi
f II , III, III

^
= X X -h y y + z z

.,
— X X, -\- y y, -h z z,

T3 — x'x„ 4- y'y„ + z z„

l-O ^i = x,x + y,y + 2,2

Tj = x,x', + y,y', + 2,2)

7; = x,x„ + y,y„ + 2,2,,

ec. cc. ec.

l)()[)o (li cio ci prfpiU'cremo in riscontro ihilla ci|iiuzione (8) c della (17), 11. 7:5

in. p. r oqnazionc

(23) \df\d,j.Kof =
(I) oa + [1] ct + (3) S3 + (4) 0/ + (3) S; + (G] 010

+ (7)Sr, + (8)8r, + (9) §7-3+ ec.

csscndo i coclTicicnii (1), (2), (3) .... (7), (8) .... da considerarsi funzioni dclli-

sole r( , i
,

giacclie Ic f, r/ vi si debbono inlenderc spnrile n inotivo d' inlc-

izrazioni cU'ellnalc e dclinitc.

17. Vogliamo anche qui dire quanto basta a pcrsuadere il Icltore clie i valoii

(li lutti i Irinomj T^, T., , 1\ airinfinilo possono avcrsi in fnnzione dci

|)iinii sci a, s, 3, x, ?, w, o dcllc loro derivalo rispolto allc a, h di lulli

gli ordini.

K primicramentc visibilc clie si hanno

r, = 7 * ; y^ =: -s a^ ; T~ ^ t, — -^3

(20)
- - z

T, = z' - ^^, ; 'L=l_5' : T^ = U, ''•

Dovo la dimostrazionc riescc piu dilliiili' e ncl provarc liducibili ad espressioiii

i'atte dclle sci a, e, j, x, >;, w c lorn derivale gli altri Irinomj con dcrivalc

lutte di second' ordino , cioc i trc

x"x', -+- y"y', -h 2''2;
; x"x„ + y''y„ -\- z"z„ ; x,x„ + y\y„ -H z',z„ .

A tal fine e per non dcviare in luns^aggini che potrebbcro farci pcrdcrc tempo,

convienc governarsi con arte , inlroducendo alcune denoniinazioni.
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Lo cquazioiii da ciii [iriinierainciUe dediuro i valori di .r' , //", c' , sono

If 111-

x'x" + y'u" ^ z'z" = T,

(27) x,x" + ,j,y" + z,z" =-- r,

.,."2 ^_ 2;"2 _^ ;;"2 _ jt .

Cavinsi dallr piimo dm- i \ alori di due incognilc date per la leiza, per cscmpio,

delle .r", ij" date per la :". Poiiiamo

(28) p - x';i, - ii'.r, : r/ - z'.r, — .r'z, ; r = y'z, - z'y,

(29) .1 = x, r^ - x'T, ; D ^ i,,l\ - ,j'T, ; C= z,T, - z'T,

lioveromo

valori die, sostiluiti nella terza dcllc (27), daiino

(//- + (f- + r)z' -^ - ^[Aq - Br]z" + .1'^ + £" ^ p^y.

(iaila (jiiale lisulla

(311
.'/ _ -If; —Br± ^(Aq - Bi-)'+ (jrx — .1- — B-) (yr + >/- + r-)

Sii {[neslo valorc si possono praticarc varie ridiizioni, osscrvando alcune equa-

zioni ideiiliclie ehe si dediieono dalle (28), (20).

Primieraniente dalle (28) in forza dclla I'oniiola (30), n. G7 in. p. (che e

una assai nola equazione idenlica) si ha

2
(32) p- + f/- + r = aS - e'

poi e\ identcinentc quesle due altre

x' r -h ii' q H- :'jj =
(33)

X, r + J/, r/ + z, p — ;

c sicconie dalle (29) si oltiene

Ar -+- lirj 4- Cp — {x,r -h y,fj H- z,pjl\ — [x' r + y'tj + z'r) 'l\ ;
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cost, in virtu delle prccedcnti (33), si iia anchc

(34) Ar -+- Bq + Cp — .

Considcrianio ora la quanlita solto 11 ladicale ncUa (31), essa pu6 cambiarsi di

forma seiiza alterazionc di valorc in qunsl' allra

[p- + 7- + '°)rx - /)-(/ + r^) - ^lABqr - D'{p' + rf-) ;

nia dalla (34), Irasportando Cp nel sccondo mcmbro c quadrando, abbiamo

A-r^ + 2ABqr -+- B^q- = (Pp^
;

quindi la quanlita precedcnte, vista la (32), diventa

p-|x(a3 - r) - A- - //- - C'

\

ossia per cffetto del valori (29)

p^\x (a3 - £^) -^r- +2z 1\ T^ - ar-\ .

Per lal modo il radicale nel valorc (31) di ;" piio scrivcrsi ;;/{ : avcndo posto

(33) R=± !v/x (aS - £-) - 3 Tf + 2c TJ^-o. T-\ ;

e avrcino

_rf Aq + Br +pR
"

p' + 7* + >^

Qucsto valorc sostituito nellc equazioni (30) ci conduce facilnienle a questi altri

// p'B + (/{Ar -H Bq) +prR ,, _ — .4^^ — r{Ar + Bg )
+- pqH

.

^ — p(p' + q' + r') ' y — j)(;)" + r +.•')

nei quali, dopo aver messo in luogo del binomio Ar + Bq il sue valorc — Cp

cavato dalla (34), puo cffettuarsi la divisione per p: cosi otteniamo

/^P',
f, pB — qC + rli II _ rC —pA + q K . ,/ qA — iB + pH

y^> ^ — p'-hq' + r' ' y — p* + q'-hr' ' "^ — P' -H ?' + •'

Si noti die in conseguenza dei valori (29) abbiamo

pB-qC=[y,p- z,q) T, - iu'p - z'q) T,

vC-pA=:{z,r - j;p) T, - [z r - x'p) T,

qA -rB = {x,q - y,r)T,- (r'r/ - //'») 7",

Vol. VI. 65
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(love, per elletto delle (28), i sei eoelllieienti di 7'| , T,^ siibiscono lidnzioni

:

lie serivo la prima , le allre sono siiuiiissime

:

//,/- — :,q =: x' {i/J + ;") — 0", (?///, + z'z,)

= -'-'(^ — jf) — 3;{t — .VT,)

= a:' Si — a; t ;

ill s;uisa elie tioviaino

pIJ -riC= [x'^ - x,t] r, - {x'B - .r,a) T.^

rC- pA = 0/3 - //,£) r, - {y'z - //,a) 'l\

f,A -rB = {-J 5 - z,z) r, - [z't - z,7.) T,

e possoiio iiitroduisi luiove semplilicazioni ponendo

(37) m = 37', - £T^ ; n - a.T^ - ^ T', ;

dopo di che i valori (3G) si lidiicono

II x'm + X, n + rR

(38)

«5 — e=

II ii' m -Jr 11,11 + nU
II '11 £

tl — a5 - s"

_ii i' m + g, n + y /i

Qui nei secondi niembri le m, n, R sono quanliti fatte delle sole a, e, 3, x,

%', a,, e', perche nellc (3a), (37) debbono sostituirsi alle 7,, T,^ i valori equi-

valent! gia scrilli nellc (2G).

Prcndendo era a deterniinare le Ire quantita x, ,
y', , z, per mezzo delle

equazioni

X X, + y y, -\- z z, =z Z^

•!•, a-, + y,y, + z, z, =: T^

x'f + y',^ + .;^ = CO

il confronto di quesle colic equazioni (27) ci fan'i eapire i'acilmenle elic I'anda-

niento dclla soluzionc sara il niedesimo , cosicehe , senza ripelere il calcolo

,

polremo desumere i valori linali dalle precedenti (38) inlroducendo le debite
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iiioclifica/ioni : c sarunno
( x'h -i- X, k + r S

X, =
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II Icttorc I'oniprondcra oho , sciiza farsi I'lii d' oia iiiiico appoggio ncll' aiialo-

gia, |)ossil>il(', con luelodi analilici siniili ai pirccik'nli, diiiioslrarc la proj)iicla

anchf per qualiiiupu' liinoinio conteuente le derivate di terz' ordiiic o d' ordinc

pill eU'valo : c die (piiiidi e lecito ^eni^e ad una conclusionc gcneralc simile a

([uelle del ii. 7 4 m. p. e u. 14 della Memoria presente.

18. IJeii pondei-ala raiizidetia propriela dei Irinoinj T^ , Y'^ , 7'^ . . . . aU'iii-

fiiiito, vcdesi come si trasforma requazione (25) in un'altra simile alia (18),

n. "ii in. p., nella cpialc la ipiantila ( ilf f dg . ASp- compare eguale ad una

serie clie conticnc lineainiente le sei varialc Sa , Ss , §3 , ox , S? , Sw , e le

varialc dcUe loro derivate o per a o per b . Dopo una cosi fatta equazione

si fa passaggio ad altra simile alia (19) del n. citato iii. p. clic risulta della forma

(40j J (If ( d(j . Aop^ =: XSa + (JioS + vSe -+- sSx + Oo? + tow

(/A ([0
~^

(fa
~*~

db

Ouesto valore dell'inlcgralc duplicato si deve introdurrc nell'equazione (3) spet-

tante ai sistemi superficiali : allora si vede che i due termini 5- » tt > poten-

dosi effettuarc 1' una 1' altra delle due integrazioni , non fanno che sommiiii-

strarc quanlila die si versano ai liniili e si compenctrano coUa il. Cio die

rimanc sollo il doppio segno integralc e un scstinomio identico quanto alia forma

con qucUo della equazione (30) n. 9. Pcrtanto detta equazione (30) n. 9 resta

riconfcrmata come generalissima insieme a tutte le sue consegucnze da noi dc-

dotte nel Capo prcccdente. Qui pure direnio clic questo mctodo per trovare

r ecpiazione generale appartenente ai sistemi superficiali partendo dalla consi-

derazioiie delle azioni molecolari, lascia imbarazzate le equazioni ai limili, equa-

zioni che coll' aUro metodo del Capo precedente abbiamo potuto assegnare e

svolgere , almeno in una supposizionc piii ristrclta.

Avendo qui termine tutte le dimostrazioni delle equazioni gcneralissime per

le tre sorte di sistemi , trovate e riconferniate in piu maniere , esporreino 1' or-

dinc delle idee die pare il niigliore all' oggetto di pcrsuadercele vere c in nulla

inaneanti. Credo che converrcbbc incominciare dal 2." metodo , cioe da quello

del Capo VI m. p. e Capo HI di qucsta. Si vedono iillora venire le ecpuizioni

generali ostensibili a tutti i punli del sistema
,
precisamentc come vengono nel

caso de' sistemi rigidi trattali col primo metodo delle equazioni di eondizione.

Una tale coincidenza ci porta naturalmente a supporre die dun(|ue andie nel

caso di sistemi qualunque sussistono le equazioni varialc di eondizione (13) n. 4,

(3) n. G, (19) n. 8 , come sussistono nel caso de' sistemi rigidi: il die arnmesso
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passianio (siccome si disse sul fine del Capo pieccdeiite) a capirc die i valori

delle variazioni generichc ox , oy , Sz soiio sciiipie i (li) n. 3 per oj^iii sorla

di sistemi so!i;u;etli alia Icgge di conliiuiila e iion pel soli sistemi liijidi ; ossia

,

cio clio loiiia lo slosso , die la loio produzioiio e doviita a quel litlizio iiio\ i-

nienlo degli assi. AUora veiiiaino a conoscere elie la (luaiilitii xcrsata ai liiiiiti,

segiieiido i mclodi del Capo M m. p. e III deH'alluale, deve aimiillaisi in gran

parte da se e siissislervi" la sola clie \i si versa usando il metodo dcllc ecpia-

zioni di condizione. L'andaincnlo poi teiiuto nei Capi IV e Ml in. p., ado[)('rando

gli assi inlcrinedj delle p, q, r, puo esscre liguardalo come un' analisi slac-

cata c costrulta dietro diverse considerazioni , la quale, conducendo ai medcsimi

risiiltanieiiti ,
giova assai per ribadirc le deduzioni oUenutc medianle l' insiemc

(lei rai^ionanienli connessi all' allra inaniera.a'

CAPO IV.

DUjressione inlorno alle linec di massima o minima comlensazionc

nei sistemi a due e Ire dimensiuni.

19. Innanzi procedcrc a quella parte del prescnle lavoro ove ragioncio piii

addentro dcUa natura delle forze interne de' sistemi continui, mi conxiene pre-

metlere una tcorica utilissima a tal fine, se non pel sistenia lineare, per gli

altri due.

Cominciando dal sistema superfieiale si e vcduto fin da principio (n. I :J ni. p.)

dovcrsi per esso intendere chc le molecole nella precedente disposizione ideale

fosscro distribuite regolarmente in un piano, distando fra loro di piccolissiini

intcrvalli eguali secondo due assi rettangolari di coordinate variabili n , li, sup-

posla costante la terza coordinala c relaliva aU'asse perpendicolare ai due

precedent!. Di piu: chc ordinate poi le molecole come porta la nalura dello

slato reale , e delle .r
, y , z dopo un tale ordinamcnto le coordinate della mo-

leeola generica rispetto a tre assi rettangolari, s'avessero a considerare le j-
, y , r

funzioni delle a , b

(Ij x = x{a,b) ;
y=!/{(i,li) ; z ^ z(<t , li)

di tal forma die significassero la legge della dislribuzione delle moleeole dello

slato reale. Avvcrtiremo die
,
per fissare le idee , e bene ( (luantuiKpie non sia

necessario) rilenere die i nuovi assi rettangolari delle x, ij, z coincidano con

quelli delle it , h , c : cioe si parla dalla mcdesima origine e si proreda sulle

slesse relte a segiiarc i valori lincari delle x, y, z clie dopo 1' ordinamenio ri
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faiino trovare la molccola i^ia dclcrminata dai valori linoari a, b, r . Si A anche

ilctto die immaginando eliminate le n, /; dalle trc precedenti equazioni (1),

si capisce conic venga a nasccre 1' eqnazionc

(2) z^z{x,y)

esprimcnle la natura della superficie in cui Ic niolecolc nello slato roale ven-

gono ad essere collocate , c che puf) essere la mcdesima anche per niolle ma-

nicre diverse di disliibuzionc di esse niolecole.

Dopo queslo concetto si presenla spontaneamente 1' idea di cercarc sopra

detta superficie le curve ove nello slalo reale si dispongono le niolecole per le

quali nello stato antecedentc erano costanli le coordinate b , ovveio le a , cioe

le niolecole die in quel ])iano si trovavano sopra relte parallele all' asse (Idle a

air asse delle /; . INon e difficile capire die le equazioni della prima ciirva

saranno le due che si avranno eliminando la a fra le precedenti (I), e rite-

nendovi b paiamctro costante , in quella guisa che si disse della c soltintesa

costanle nelle stesse (1); e cosi le equazioni deH'altra cnrva si ollerranno elimi-

nando Ira le (i) la variabile ft, e rilenulavi a parametro costante.

Ecco un' allra ricerca che comprende come casi parlicolari le due precedenti.

INel piano che, come sopra si disse, immaginavasi contenere la primitiva dispo-

sizione delle niolecole, s'intenda condolta pel punto generico («, b) una retla

qualunque: si domandano le equazioni della curva ove si coUocano nello stato

reale le niolecole che nello slato antecedentc s' imbatlevano a trovarsi in quella

retta. Chiamatc a-\- f , b + g le coordinate di un punto qualunque di tal rctta,

le /", g possono riguardarsi coordinate retlangole di esso punto rispetto a due

assi condotti dal punto [a, b) come da origine parallcli a quelli delle a, b.

Si sa che di tali variabili la ^ e data per la / moltiplicata per una costante

esprimentc la tangente dell' angolo che la retta fa coU' asse delle /' o delle a

:

ma e meglio invece di /", g prendere i loro valori

(3) /'=';
; fl

— ir, ;

essendo i la distanza di quel punto qualunque dal punto [n , b), e $, r, il

coseno e il seno dell' angolo anzidetlo , fra i quali sta I' equazione

(4) I' - V - 1 •

Designate pertanto con .r^ , >/^ , z^ le coordinate di quel punto qualunque della

retta trasportato alio stato reale avrcmo, in virtu delle equazioni (1),

(5) x, = x{a+ il , b -+- r/j) ; y, = y (a + i% . b -+- f^) ; z, = z[a+ il , b -+ r/)) ;
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e le cquiizioni ccrcatc saranno (|ucll(' clu' lisiilU'raniio dalle j>ic(;c(leiiti dopd

aveinc climinata la variabilc /. IJo ussorito the (|iiosla litoica iiivolj^c Ic due

precedcnli : infatti , se faciiaiisi 5 = 1 > /) —; , la rella divcnta paiallela al-

I'asse delle a : eliniinare allora la i fra le

j; rzz x{a -+- (', /') ; y, = y{a + «, h) ; z, = z[a -f- i, h)

non si puo senza eliminare tutto il binomio n + i , c si ha lo stesso risullato

come eliiiiinando la a fra le (1): dicasi a un dipresso per 1' ailia di quelle

curve quando \:=:0 , /; r- 4 .

Dopo r indicata eliminazionc della i fra le (3), entrambe le a , h entreraiino

ncUe equazioni risullanti come paiamctri costanli , e cosi pure vi entreranno le

coslanti H , >
I'dlii quale una rcsta indctcrniinata e 1' altra no a motivo dcl-

r equazione (4). Quella delle due 5, y) clie riiuane indctcrniinata, puo farsi

funzione qualunque delle stessc a, h , c variando talc funzione variera la retta

passante pel punto (o, 6) delle cui molccole si ccrca la collocazione dopo 11

trasporto alio stato reale.

Siccoiue
,
giusta 1' ultimo concetto , una delle due funzioni di a, b da sosli-

tuirsi alle \, /) rimane arbitraria, possiamo determinarla soddisfacendo a qualche

altra ricerca, ed e cosi che ci facciaino strada alia seguonte iinportante teorica.

La distanza ncllo stato reale di due molccole che nella distribuzione anlece-

dente aveano rispettivamente le coordinate

a,h ; a-ir f , b + (j

fu indicata per p ed espressa mediantc 1' equazione (22) n. 16; solamente

avverliremo che avcndo ora la /", ;/ i valori (3) , essa prende la forma

(6) ?"- '^ r-(aE- + 2£$-o + Sr;-) + iH + ec.

Qui la ( (distanza fra le due molccole) puo supporsi tanto piccola che (secondo

un noto principio dimostralo da Lagrange: Tlieorie des fonclions analytitiucs:

2." Parlie, art. 3, 25) il valore del secondo membro stia sensibilmente tutto

nel primo termine : e cosi debb'essere sicuramente se intendiamo significata da i

la distanza tra la molecola (a, 6) e 1' altra a lei piu vicina nella dirczione di

(]uella retta. Imperocche talc distanza (e lo si vedc per la stcssa precedente

equazione (C)) e dello stesso ordine di grandezza della p, e come questa in

natura e estremamentc piccola , cosi debb' cssere anche di quella : e non c" 6

dubbio che tal piccolezza possa non cssere sulTicicntc alia verifica/.ione del suc-

citato principio lagrangiano, che la piccolezza delle distanze molecolari in natura

supcra ogni sforzo d' immaginazionc.
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La propripta clu> il \alore dolla p slia prosso die tulto nel primo tcrmiiif

del seeoiulo inembro della (G), quaiulo si paila di molecole immedialamcnte

j)rossiine, vana qiialuiique sia la retla passante pel punto (a, h) , come sopra

dieeiMino , e avreino nello slato reale diverse p die lullc ne godoiio
;
per altro

anelie fra qiieste piccolissinie distanzc vi sara un piu e iiu nieiio die dipendera

dal coeirieienle deir i'- iicUa (C). Vogliamo diinqiie ccrcare per ^ , y] quei va-

lori che conipalibiliiiente coll' cquazione di condizione (4) lendono inassimo o

ininiiiio il detio eoefilcienle dell' /-'. AUoia la curva di cui si liaiino le equazioni

eliniinando la (' fra le (S) , sara qiiella dove la iiiolecola (r, i/, z) avra piu

vicina o piii lontana la molecola inimedialamente seguente in confionto di altie

innumerabili curve die possono immaginarsi sulla superficie passanti pel pun-

to (.f, //, :). Vedremo che qiieste curve sono due, una corrispondcnte al caso

del inassimo ,
1' allra a qucUo del miniiiio : le diremo le curve della niassiina e

minima condensazione.

20. Innanzi meltcrci all' indicata ricerca analitica sara bene scioglierc una dif-

ficolta. A taluno polrebbe parere (c non a torlo) die il miglior mezzo per render

minima la distanza p fra due molecole (equazione (G)) sia quello di rcndere

nullo il coefficiente. deir /-, e quindi di dcterminare le 5, yj sciogliendo le

due equazioni

a?- + 2el-ri + 5rr = ; ^^ -^ y)^ = 1 .

Rispondiamo : si eseguisca questa soluzione c si trovera che i valori di ? , vj

contengono in manicra indeslrutlibile il radicale ^ £- _ aS , il quale e imma-

ginario
,
perche la quantilii sotto al segno radicale cquivale alia somnia di trc

quadrati presi col segno negativo. Infalli (equazioni (23) n. 16) abbiamo

r - «3 = [x'x, + y'y, + z'z,f - (.t/^ + if- + z'^) {.rj + y; + zj)

= - {x'y, - y'a:,Y - [z'x, - xz,Y - [y'z, - zy,f .

Questa comparsa dell' immaginario senlenziando impossibile quello che doman-

diamo , ci fa capire che ripugna all' indole delle presenti questioni il suppor le

molecole in un quasi perfelto contatto.

21. Giusta quanto si 6 dapprima detto dobbiaino cercarc per ?, v) quei

valori che rendono massimo o minimo il trinomio a?'- + 2£?yi + St)'- avuto

riguardo aH'equazione di condizione (4). Usando il nietodo lagrangiano del niol-

tiplicalore cercherenio quei valori di ?, •/] die rendono massima o minima la

quantita

a?^+ 2£$Yi+ 3yi^ + X(l -I'-'fi^)
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considerate adesso le 5, r, fia loro indipendenli , e A cocniciente indctiTmi-

nato. Di qui Ic due cquazioni

<r,(V) aH -4- ev] = X5 ; e5 4- 3-/) = Xv,

Scriviamole da capo al niodo seguente

(8) £7i=:5(X-a) ; £5 = -/i(X-3)

e moltiplicandolc fra loro , c dividendo per E , v) , Iroverenio

(9) e^ ^(X-a)(X-3)

ossia X^ — (a +3)X + a3 — £^ = dalla qua!

Le (8) quadrate e combinate colla (4) ci danno subito

ovvero

Qucstc due coppie di valori (11), (12), quantunque apparcntemente diverse,

somministrano cntrainbe 1' unica

(•3) ^ = ^^^A^^
; ,^^ X-g

2X - « -

quando in esse ad £- sostituiscasi il valore (9).

Mcssi ncUe (13) successivamente i due valori di X datici dalle (10) (che

segnavano X,, X.,) avremo per I, v; due conispondenti coppie di valori che

indichcremo con ?, , v), ; ?., , r,., : esse fisseranno rispcttivamente nel piano dcUa

disposizionc antecedente le due rette passanti pel punlo («, b) , dclie quali le

molecole nel trasporto alia disposizionc reale si saranno collocate sullc linec di

massima e minima condensazione die s' inlcrsecano nel punto (.r,y,r).

Se si pone per abbrcviarc

A' = ^(a-3)-+ i'J
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intendcndo il radicale preso col segno positivo , si trovano

r
, / g — 5 + A' _ _ J

3 ~ a.-\

^1 ""
V 2^ ' ^1 — V 2

A'

(14)

"•J — V 2 A' ' ^3 — V 2A-

alcuno tli quesli radical! pcr6 dcvc cssere preso col segno negativo , come si

lara nianil'esto lia poco.

2i. INotcronio, ed c osservazionc imporlantc, die Ic due cquazioni (7), mol-

tiplicate rispettivamcnte per ^, v) e sommate, danno a molivo della (4)

(15) X = a5- + 2£^^ + 3-/)5
;

cioti il valore di X e qiiello stcsso del trinoniio coeflicienle dell' /- nella (C)

die diventa massinio o mininio. In conseguenza i due valori di X datici dalle (10)

sono a diiiltura quelli del proposto trinoniio gia portato al massimo e al niinimo,

(luali risulterebbero sosliUicndovi per ^ , -q i valori eorrispondcnti gia indicali.

Puo verilicarsi quesla proprieta sostiluendo nel sccondo nicndiro della equazio-

ne (15) i valori (13), c persuadendoci die dopo alcunc facili riduzioni essa

compare idenliea.

23. Una Leila proprieta di queste curve di massima e minima condensazione

t! die le loro tangenli lirate pel punto [x, y, s) formano fra di loro angolo

rctto : cosi hanno esse comune tal proprieta coUe linee di massima e minima

curvalura, non essendo pero le medesime, giacche la loro fissazione dipcnde,

come vcdemmo , dalle sole derivate di primo ordine delle coordinate del pun-

to [jc, y, z) , e la lissazione delle scconde dipendc, come e noto, dalle derivate

di secondo ordine.

Por la dimostrazione chiameremo dalla Gcometrin analilica quanto segue. Al-

lordie le tre coordinate j-,, //,, -, di una cuiva qualunque si considerano fun-

zioni di una quarta variabile semplice / (appunto come nelle equazioni (5)),

la tangente alia curva nel punto {x^, y^, •^) fa coi tre assi ortogonali angoli

i cui coseni sono espressi da

I'^J di ' s'(i} ' di ' s'{i) ' di ' s'[i)

essendo ,'(,^ =. ^('i^)V
(^f^f

+
(4^f.

Nel caso nostro useremo delle equazioni (5) avvertendo die a fine di ridurci

poi dal punto [x^, y^, z^) al punto {x,y,z) convicne , dopo escguite le
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derivazioni per / , fare / = . Cosi lioveremo clie la tangonle ncl punlo {x, y, :)

ad una linea lasciata ancora generica per non aver per anco determinate Ic ?, r ,

fa coi tre assi ortogonali angoli di eoseni clie cguagliano espressioni avenli per

nuMicralori i binunij

x'l + x,-/) ; y'l ^ //,-/) ; z'l -t- z,r,

e per denominator comuno il radicalc

sl[x'l-{- x,yi}--h [y \ 4- »/,/])'+ {z\ -t- 2,Yi)=.

II qual radicalc (ricliianiali i valori di a, 3, £ (ccpiazioni (33) n. IC)) svol-

gendo i (juadiali si ridiuc sotto il segno al trinomio coefliciente di i'- nella (G):

per brevita lo iiidichcrcino con yx.

Se quindi le curve considerate sono due , i eoseni per la tangcnle nel pun-

to (.c,//,:) ad una di esse polranno esprimersi con

(17)
.r-;.+x,,,

. Q 1^% + M, . £ji+Vli

e i eoseni per 1' altra tangcnte con

(18) . = ^VtiVl.
; a, = ?^:ii + Mi ; v., = llL^JjIli .

L' angolo poi fallo dalle due tangenti sara tale chc il suo coseno
, per teorema

nolissiino, avra il valore

ossia, svolgcndo i prodotli c rammentandoci i valori di a, 3, e ,

(19) «;, ;, + g(;,r^3 + '^,1'.) + Jiiia
^ ' \' ^, ^.

Ora vogliamo provare che quando l^, /), ; I.,, y]j hanno valori clie soddi-

sfanno alle equazioni (7) { nel qual easo i trinomj x, , x, si riducono alle ra-

dici A,, X., in forza della (15)), quando cioe le due curve considerate sono

quelle di massima e minima condensazione , il numeratore della frazione (19)

ti zero : quindi esscndo zero il coseno ,
1' angolo delle tangcnli e retlo , siccomc

ci eravamo proposti di dimostrare.
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A tal Unc osscrviamo che quel niiiiieratorc , chiamato per un moniento iV

,

pud cssere sciitlo nell' una c nell' altra dellc due inaniere scguenti

N = L(aE, 4- ev),) + -/lole?, + Sr,,)

e quindi in virtu dellc cquazioni (7) deve cguagliare Ic due espressioni

(20) N = \{l,l, + y),r,,) ; A' = X,(?,H„ + -/iri,) •

Ma in questa i due fatlori 'k^ , >.., sono fra loro diversi , come vedesi per la (10)

:

non puo dunquc una slcssa quantila A'' essere contemporaneamente cguale a

queste due espressioni , se non e zero 1' altro fatlore comune , ossia se non e

(20 E,E„ + -/),75, .= 0.

Guest' ultima equazione prova due cose : primieramcnte vedesi per essa e per

le (20), che il numcralorc N e zero, come avevamo asscrito : poi che nel piano

della distribuzione antecedentc facevano fra loro angolo retto quelle due relte

le cui molccolc passarono sulle linee di massima e minima condensazionc.

L'ultima equazione (21) puo anche verificarsi colla sostituzione dei valori (14),

purch6 uno di quel radicali
,
per esempio il valore di £., ,

prendasi negalivo.

Ed e chiaro che deve essere cosi qnando 1' angolo fra le rette e retto : giacche

se dicesi [/. 1' angolo che fa una di quelle relte coU'asse delle a, abbiamo

^, =cos.|jL ; -/)| := sin. [J. ; H.2 = cos. -| + (ji| ; -/j^, = sin. (-| + [i.| ,

cio^ 5j =^ — sin. [x = — Tj, ; r^., = cos. fx, = E, .

24. Prima di estendere la stessa dottrina ai sistemi a tre dimensioni ci con-

viene aggiungere altre cose analoghe alle gia esposte per quelli di due, le quali

,

se non subito , ci verranno utilissime nel Capo seguente.

Quel radicale che chiamammo s'[i) nelle cquazioni (16) si sa essere la

derivata per / dcU'arco della curva : quindi posta » = , ( il che indichere-

mo col simbolo s'(«)o) >
questa s'(()u equivarra alia radice quadrata di quel

Irinomio che nel numero precedente segnammo con t. I tre coseni che la

tangente nel punto [x ,>/,:) a quella curva per la quale lasciammo le I, r^

indeterminate , fa coi tre assi
,
possono anche indicarsi con
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dove i nuineratori haniio rispellivamente i valori

(23) x'l + x^ri ; y'S + //,/) ; z'l -\- z^f^

e il dcnominatore e ^t , essendo

(24) T = aV- + itU 4- 3-/)^ .

Sappiamo altrcsi dalla Geometria analilica (Vedi Lagrange Thiorie des fonctioiis,

2.° Partie, chap. VII, n. 34) die il raggio del circolo osculatore alia curva nel

punto (.r, //, :) viene ad aver 1' cspressione

(25)
(')?

\/x"«?H- !/"('« + -"('"/,\> _u -"(:\^ _ ."/^«

e che la sua direzione fa coi tre assi angoli di coseni i cui valori sono IVazioni

aventi rispcttivamente per numeralori i binomj

(26) /(/)o.r"(0o- ^[i),^'{i),
; s[i)J'[i),- vVVV)o ' ^V)o ="(0n- -'(•)o''"(0o

e un denominator comune, che e la quantita

(^^7) s'{t)Jx"[i)l + yy]l + z'y)l-s"{i}l.

Siccome ^"(Oo — ^"^^ + ^x',l-i] -+- x„-rf

(28) y"(Oo=y"'^''-i- ^^!/:U + y„-rf

z"{i),= z"l'+2z:U + z,rtf ,

il che si fa manifesto per le equazioni (5) : e di piu abbiamo , derivando per i

,

r ultima delle (16), e risovvenendoci che il valore di «'(/)„ 6 quello di ^
-

espresso mediante la (24),

VT . .s"(0o =^ (-^'^ + ^rri) {x"l' + 2x; U + ^W)

(29) + (y'l + y,Yi) (.y'-r + H U + y,,^)

+ [z'l + zrn) [z" \' ^ 2 2; 5yi + z„rr) ;

possiamo avere il radicale delle equazioni (25), (27) (radicale che per un mo-

mento denomineremo R) dato per la seguentc

(30) R- = x^* + 4w5^r,- ^ ?V -f- 4/>5^ -- iqlW + *'-^l' " '' '



v/-
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Che il dclto dcnominalorc , ollre le quatlro (|uantila aibitiarit' ^,, r,, , 5^, r,,

legate da due equazioni come la (4), non contcnga se non le sei qiianlila a. £

,

3, X, ?, w e loro dcrivalc, (^ cosa che si reiide nianifcsta osscrvando le (Mjiia-

zioni (24), (30), (32) e litliianiando cio die si e dctto dclla (31). Ma vom-lj-

besi provarc la stessa propricta anche di tutta 1' espressionc (34) chc cosliluisce

11 miiiKTalore. A talc elFetto osserveremo che svolgendo l' espressionc (34) essa

prciule la loinia

(3.'i) ^T, T, - «T, ^'A-, - Ct,
v'^-,

+ D v/p:

risultaiido a opcrazioni terminate

« = ^ a'5^?, + (e' - ^-a,)5?-/l, + a/c,-/i.5,

(3G) + 3'H, /!, •/). + (s, - ^ S') "I??. + 4 S|
'il -1.

+ 3' •/], I, •/).;! + (', — I 5' j ^, -Is + { Si -Il %

I) = aH, E, + e(5,-^2 + ^2''ii) + S^i 'li

dopo di che , se ben si considera , la dimostrazionc e compiuta.

La propricta di cui qui si paria sta, come si disse, in generale coile ^, , /], , Sj , r,^

qualunquc : ma si fa piu manil'esta ncl easo particolarc delle due curve per le

quali sono ?, = I , r^^ = ; l.,^0 , v), = 1 ,
giusta le spiegazioni date al

principio del presente Capo. In tale supposizionc abbiamo dalle ecpiazioni (24),

(32), (30), T,r=a ; t., = 3 ; ;/.-,= ^-^ ; v^^, = 1 ^^

Ouindi per la formola (2o) la grandezza dei due raggi osculatori e data rispet-

livauienlc dai due valori

^37) ^^-t ' ^T^i
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e il coseno dell'angolo tla cssi comprcso, in conseguenza dclle espressioni (34),

(35), (36), risulta ogualc alia frazione

(38) ^q[x^)' - x' {i,' -»,)5, -3' (2e, -3')«' + .x'5,
.

La dipcndenza di questi ullinii tre valori dalle sole sei quantita piu voile ricor-

date 6 visibile , avvcrtendo chc la q e quel tiinoniio di mezzo fia i segnali (31),

pei quali la stessa propriela e provata a parte (*). Ci persuaderemo nel Capo

seguenle 1' utilita di (jiieste conclusioni.

25. Picscntemente ci proponiamo di estendere anche ai sistemi a tre dimen-

sioni la teorica esposla iiei precedeuti nuineri di qiiesto Capo, cscluso 1' ultimo

penile 1' analisi relativa non fa bisogno.

Per tal sorta di sistemi le coordinate x , y , : di una molecola qualunquc

nello stato reale debbono considcrarsi (n. 3 ni. p.) funzioni

(39) x — x{a,b,c) ; y — y[a,b,c) ; z = z{aji,c)

delle coordinate a, b, c dcUa stessa molecola nella precedente distribuzionc

immaginata a fondamento di queste ricerche. Se cercasi la eurva dove per entro

alia massa nello stato reale si collocano le molecole dapprima distribuite in una

retta parallela all' asse delle a , non avrcmo che ad eliminare la a fra le

poc' anzi scritte cquazioni (39), ritcnendovi b, c parametri costanli. Cosi ne

eliniincrcmo la b, o la c se vorremo Ic equazioni delle curve reali per le due

fila di molecole antecedentemente esistenti in una retta parallela all'asse delle h

o air asse dclle c .

S' inmiagini pel punlo [a,b,c) nello stato precedente tirata una retta qua-

luiique, la quale faccia coi tre assi angoli di coseni ?, v), I, fra i quali sta

r cquazione

(40) H' + /•;- + l- = \ ;

prcndasi in quella retta alia distanza i dal punto (a, b,c] un altro punto di

coordinate

fi + /" , b + fj , r + Il ; ovveru a -4- il , i ^ rri , c + i'^

{') Vcdi la Nola in appcndicc. B.
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csscndo, in coriispoiuli'iiza colic cquazioni (3),

(VI) f^i'c, <j.^ir, ; /, = /^ .

Lc coordinate di un tal punlo ncllo slate realc saranno esprcssc per mezzo dellc

c(]iiazioiii

X, = x{o + i^ , b + ir^ , r + iZ,)

(42) y, = ij{a -+ H , I, + ir^ , r + ir,)

z, — z{a -h il , h -\- i-t] , f -4- iX,)

le qiiali stanno a lisconlio dcllc (5); c supponendovi variabile la i, c (|iiiiuli

eliiiiinata fra esse , avremo lc cquazioni della curva dove ncllo stalo reale saranno

collocate lc molecolc ciic nel prccedente si tro\ avano suU' idcala ictla. In sil'atlc

cquazioni figurano come paiamelri costanti tanto le a, h , c qnanto lc ^, r,, C •

Di qucslc secondc, due qualunquc (e dico due a motive dcU' cquazione (40))

possono tcnersi indclemiinate a nostvo piacimento, e possono anclic sujqiorsi

funzioni arhiliaric dcllc a, h, c , funzioni die cambiale in inilnili modi iiar:nnio

quanto si voglione letlc tulte passanli pel punto (n, b , c) . Le coriispondenti

curve dcllo stato reale passeranno lultc pel punlo (x, ij, z) c se ne avranno

le cquazioni al niodo sopra indiealo. AUe trc ipotesi di

(43) l=i ,
•/i
= 0, 1= 0: ?-0, r,-l , 2:-0; ^-^O, -/i-O, l-\

corrispondono le tre parlicolari curve dcllc quali si e I'atta parola al principio

di questo numero.

Le due funzioni di a, b, c chc dicemmo rimanerc arbitrarie riguardo a due

dei trc coseni ^ , yj , ^ , lc determincreino alia scgucnle nianiera.

La distanza ncllo stato reale di due molecolc, clie nclla distribuzione prcce-

dente aveano rispettivamente le coordinate

a,b,c ; a -\- f , b -\- g ; c + h

I'abbiamo segnata con p, ed espressa mediante I'equazione (12) n. 73 m. p.

Qui avvcrtiremo chc a motive dei valori (41) (luella espressione prende la forma

(44) p- = i-{t,l- + ^,/;- + t,:,' + 2t,lT, + -21, i: -.- 2f„Yi^-)

+ i'^k + ec.
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i valori lie' soi liinonij /, , t.,, r,, t^, t^, f,, I'lirono scrilli nolle equazioni (G)

a. 34 111. p.: giovcra lijieteili adesso scriveiulo

t^ = x'^ + ;/-^ + z'-^ ; t, = x'.r, + y'y, + ~Jz,

(i5) l^ = s} +>,; +z^ ; t, = x'x + ;/y + z'z

'i
= '^' + >/ + -' ;tg — xx,~i- y y, + zz,

ove si vedono indicate cogli apici in alto le derivate per a , cogli apici abbasso

(|Ucllo per h , e roi punti quello per c ,
giacchi 1' csprirnere qucste terzc derivate

con apici precedenli genera alcune volte eonfusione.

Supporremo nella (44) la dislanza / sommamente piccola, quale convienc

elie sia se per essa s' inlende la distanza tra la molecola [a, l),c) e la imme-

diatamente prossima , dapprima secondo la traccia di una di quelle retle
,
poi

secondo la traccia di una di quelle curve. Allora, per ragioni gia addolte,

nella (44) il valorc di p- sara sensibilinente tulto raccolto nella qualita die ha i-

per coefficienle. Gio si avverera seinpre
,
qualunque sia la molecola che s' im-

inagina niessa in coppia colla [a,b,c) seguendo le diverse infinite direzioni

rese possibili dal variarc dci coseni E , v) , !^ . Ma anchc fra tali piccolissinie

dislanze p dello stale reale , vi sara un pin e un meno proveniente dalla gran-

dezza del coelFiciente di /- nella (44). Determincrenio pertanto i coseni ?, r,, (![

per niodo che il sestinomio coefficienle di i" nella (44) raggiunga un valor

niassiino o ininimo, conipalibilmente coll' equazione di condizione (40). Questa

operazione ci fornira Ire tcrne di valori da darsi ai coseni 5 , v) , (^ : ([uindi

verranno assegnate tre relte nello stalo precedente, le cui niolecole Irasporlate

alio stalo reale , si saranno collocate in Ire differenli curve , che chiameremo

della massima c minima condensazione.

26. La parte analilica del problcma consiste nel cercarc, giusta il metodo

nolo, i valori di 5,v),!i die rendono massima o minima la quanlila

considcrando ^, •/;, i^ fra di loro indipcndenti , e X un coefficienle indeterminato.

Si ottengono per tal modo le tre equazioni

\t^ + 'fit^ + U^ = XE

(46) It^ + T^t.-^ + It^ = 1-ri
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Divise quesle per una dclle Ire incognile, ver. gr. |)cr X, , ed cliniinati fra esse

i due rapporli y i r i si arriva ad una cquazione di lerzo grado in X , ciot"-

alia

,,^

X' - {l, -I- I, + /;,)X-^ + [1,1, + t, t, + t,t,-tl- ll - ll]l

- (','»'. + ^hh'e -'.'«- 'A - '3'') = 0-

Piii volte ill ineccanica occonc un' cquazione di terzo gi-ado della forma ora

Irovata, e noi gia 1' iiicontiainnio al n. 57 m. p. Sap])iamo di una tale cqua-

zione (e lo diccmnio in quel luogo) che tutte tre le sue radici sono reali : qui

j)eio c'e (]naliiraltia osser\ azione curiosa da fare. RicliiaiiiaiKlo la fonnola (34)

n. 07 m. p. vediamo che 1' ultima parte negativa della cquazione (47), quclla

elie non e nioltiplicata per 1' incognita X , equivale all'iniila di\isa pel quadrate

della densita del corpo nel punto {x,y,z). Veduto anehe quaiito cola sog-

giungenimo per le densita degli altri sistemi , riconoscianio die il coeilicientc

di X e la somma di tic frazioni che hanno per numeratorc 1' uiiila , e per de-

nominatori i (juadrati di tre densita superficiali , la prima per la supcrlicic la

cui cquazione lisulta dalle (39) eliminandone le a , b e lenendo\ i paiamelro

costante la c ; la seconda per la superficie che si otlienc similmentc fatle varia-

bili le a, c, e costante la h; la terza per la supcrlicie colic variabili h, c,

coUa costante n. II coefficientc poi di X'- nclla (47) e la somma di tre frazioni

die hanno per numeratorc 1' unili c per denominalori i qiiadiati di tre densita

lincari per le tre curve indicate nel numero prcccdente
,
per le quali i tre coseni

lianno i valori partieolari (43). Anche tutte queste ultimc sei densita s' intendono

ridottc al punto (x,ij,z) .

27. I valori dei tic coseni ?, yj, ^ si ricavano combinando due dclle cqua-

zioni (46) colla (40): di qui tre combinazioni che condueono a tre nianiere di

cspressione apparentemente diverse , ma che possono tulle ridursi ad una nic-

desima. A stendere senza incomodo quoslo tralto d'analisi giova stabilire le sei

denoniinazioni

(48)

G
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dove osscrvciTiiio die tutti i secoiuli nienibii liTniiiiano con biiionij ti;iu venulici

sotl' occliio al n. G7 m. p., e clic ranuo bel giuoco anclie alliovo. So j)renclianio

a duo a due le e(juazioni (4G) e le Iralliaino col metodo con cui si risolvono

le equazioni di prinio grado a due incognilc , olleniamo quest' allrc

(49)

Di queste le prime due combinatc colla (40) danno prontamente

V / ^ — ./ r.i -4- ifl -1- /fs" '
''5 — TJW^W^W ' ^

~



^,
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uno qualunquo v indicalo colic scmplici letlcrc $, r,, l,) siaiio alTatlo arbitraij.

ciou non vincolati a sodilisfarc allc cquazioni (4G). Riciiianialo il piincipio geo-

metrico scritto nelle equazioni (IG), e fatta attenzionc essere ncl caso attualc

Ic (42) die ilaiuio .r, , »/,, z^ in fiiiizionc dcila qiiarta variabile /, liconoscc-

renio facilmcnle clie i Ire coscni ilcgli angoli falli coi Ire assi rellangoiari dalla

tangcnte ad una qualiinquc di quelle trc curve nel punto [x,y,z) , lianno

\ alori cspressi da frazioni i cni numeratori sono rispettivamenle i trinomj

(57) x'l-h x,-fi + xl ; y'l-tr y,ri^- ijX, ; z'^ -f- z,rj + z!;

c il denominator comunc 6 la radice quadrala dclla soninia dci (jnadrati di qucsli

trinomj. Una tal somma di quadrali, stanti le dcnoniinazioni (45), riproduce il

seslinomio coefllciente di /- nella (44), sestinomio die designercino con x.

Concliiuderemo pertanto che una di quelle tangenti fara coi trc assi rellangoiari

angoli di coseni

y^^) *i - j^, ' Pi ^, ' Ti - -jT,
•

una seconda langente tirata medesimamenle pel punto (.r, y , z) ad altia di

quelle curve fara cogli slessi trc assi angoli di coscni

e la terza langente alia terza curva angoli di coseni

tan] „ _ ^';» + a'/'i3 + '^^3 .
ft _ y'l, + y,-r„ + U'^., . „ __ z'i3 + =.''ii+ =^.i

y '
3— WT, ' P3— jT. ' 13— v/t.V^3 s/t3 ' '3- ^J^,

Oueste frazioni (58), (39), (60) sono valori di coseni che fissano direzioni

speltanli alio state reale, mentre i nove coseni 5, , r,, , J^, , £., , cc. delerminavano

posizioni di relle Urate pel punto (a, 6, c) nella solila supposizione di una

dislribuzione precedentc ideale.

Se era vogliamo conoscere il coseno dcU' angolo compreso dalla retla dei

coseni (58) e da quclla dei coseni (39), sappiamo che potremo scrivernc il

valore per mezzo della frazione

(61) -J=^
,
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slanilo la V in luogo clella quanlita che forma il secondo mcnibio dell' cquazione

sogueiUe

+ {y'^i + y,rn + !ll^) {y'l, + y,\i + i/Q

+ (s'S, + ;,-/), + .-t:,) {z'l,+ z/rt, + zU ,

e che, dopo cscguiti i prodotli e ricordalc Ic denominazioni (43), piio anelie

scriversi

Nel caso particolare in cui le tie curve contemplate siano ([uclle dclla massima

minima condcnsazione
,

giovcra osscrvarc in piinio luogo die il preccdenle

valoic di V puo meltersi tanto sotto la forma

(G3) Fr= S,(5,«, + -/i.f, + C,^ + -Il [^i^i + -^ih + -2O -+ S (.'2 '5 + -Is '6 + ^i's)-

(juanto sotto 1' ultra

(04) V = i^ (^, /, + -^i
t,^ + !:, r.) + •/],(?, ?, + r„ f,+ 1;,

g + 1,(:?, «5 + •/•„ ^,+ ^, ^o

.

Poscia notereino che i trinomj fra parentcsi nella (63), in forza dcllc ccjuazio-

ni (46) che sussistono per tutti e tre i sistemi dei coseni (55), hanno rispelli-

vamentc i valori A., 5.,, ^.,v)., , X,!^., , talch^ la (63) puo mutarsi nolla

(63) K = >JE,l, + Yl,-1, + ^,C).

Similmentc i trinomj fra parentesi nella (64), per le stesse equazioni (46),

hanno rispcttivamente i valori X,^, , X,y), , X,(^, , e ne risulta per V que-

st' allia espressione

(66) F=X,(S,S, + -/l.-O, + 1;,^,).

Perlanto una stessa qnanlita V (equazioni (60), (66)) sarebbe eguale a due

([uantitii di diverso valore, giacche sono diverse, geneialmcnte parlando, le

due radici X, , X., , e il secondo fattor trinomiale d il mcdesimo in ambe le

espressioni. Cio non potendo essere, viene di necessila che un tal fattorc trino-

miale sia zero, e quindi zero la stessa V.

Alio stesso modo, combinando i coseni (58) coi (60) , e i coseni (59) coi (60)

,

si provano zero i coseni cogli angoli forniati dalla prima e terza , e dalla secoiula
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e torza tangciUo: ([uindi tulli (jiiosti aiigoli sono rcUi, eonic ci cravamo proposli

a dimostrarc.

La preccdente dimoslrazione prova altresi die lo tie lettc passanti pel pun-

to ((),/),(•) iioUo stall) anteceilonl(> (Ic ciii iiioleeole si inisero poi nello stalo

reale sulle liiioe di inassiina e minima coiuli'iisazionc relativainente al pun-

to [x,y,z)\ formavano ancircsse fra di loro angoli retti. Infalti, oUrc Ic trc

equazioni

(67) ^^ + vi; + rf = i ; ^ + r- + r^=.l ; ^ + -r^ + ^ ^ I

tutte vere per efietto della (40) , hanno luogo , come uUiniamcnte ahbiamo potuto

persuaderci , anclic le allrc tre

(fi8) H,l,+ -/i,-//o+^,C, = ; ^,$3+-/i,-/)3+ !;,!:3=0 ; ?, S^ -t- -,), r,, + L C, - ;

e la simultanea sussislenza di qucsle ultimc sei equazioni prova 1' orlogonalita

delle tie retle: il die e notissimo.

CAPO V.

Assegnamento delle quantita falte variare dalle forze interne dei sislemi

,

e idee piu adequate intorno a fnli forze.

30. II concetto chc Lagrange volcva ci formassinio dcllc forze, e die espo-

nemmo nel prologo, e piu generale di quelle universalmenle animesso. S'intende

facilmcnte da tutti cssere la forza una causa die mcdianle la sua azione altera

la grandezza di certe quantita. Nel caso piii ovvio , avvicinando un corpo o un

pmito materiale ad un altro , canibia distanze , ossia fa variare hmgliczzc di

linee rctte: nia puo invece far variare un angolo, una densita, ec. In qnesti

altri casi il inodo di agire delle forze ci riesce oscuro , mentre ci par chiaro nel

prinio: ma forse la ragione di cio e estrinscca alia natura delle forze. Per verita

anche in quel primo caso non si capisce come faccia la forza a infondcre la sua

azione nel corpo si da diminuirne od accrescerne la distanza da un altro corpo

:

nondirncno noi vediamo conlinuamente il fntlo: 1' osservazione giornaliera sopisce

in noi la voglia di ccrcarne piu in la. Se pero soltilmente csaminando si trova

die qui pure il mode di agire delle forze e mistcrioso, nessuna mcraviglia

eh' esso ci appaja oscuro negli allri casi. Volcr lidurre in ogni caso 1' azione

delle forze a quella die diminuisce una distanza, e impiccolirc un concetto piii
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vasto , 6 un non volcr liconosccrc clie una classe parlicolarc di forzc. Gcncral-

mentc parlando , a qual punto possono essere spintc Ic nosire cognizioni inloino

alio cause che sottopoiiianio a misura ? forsc a compreiidcrne 1' inlima natiira

,

c il vcro modo con cui agiscono? inaino. Scriveva Newton: Caveat lictor nc

per /nijtisinodi voces cog itet me spcciem vel inodum actionis causumve aut ralionein

physicam alicubi definire, vel centris {quce sunt puncla mathematica) vires vere

et physice tribuere, si forte aut centra tralicre, aut vires ccntrorum esse dixero

(Princ. Math. I., 1.°, Def. VIII in fuie). Radunato tutlo quanto vi i d' incognito

ncUa unila di misura della stessa specie, noi dicianio di conoscere la (juantila,

iorch^ possiamo assegname i rappoili colla delta unita assunta originarianiente

arbitrai'ia. Ora eziandio quando si concepiscono le forzc alia manicra piii gcncralc

di Lagrange , cioc siccome cause che fanno variaie quantita talvolta diverse

dalle linec , concorrono i dati neccssari a poter dire che sappianio misuiaile

:

si ha tutto cio che ragionevolmente ci 6 lecito di pretendere : se pare che ci

manchi I'inimagine con che rivcslirne il concetto, e perche vogliamo colorirla

come nel caso parlicolarc delle forzc che agiscono lungo Ic rcttc : un fondo inco-

gnito rimane sempre tanto in questi casi piii generali , come in quello si comune.

Per ajutare questa convinzione facciamo due considcrazioni sull'andamentd

del nietodo lagrangiano. In esso si dice : se f , r^ , <\i , cc. sono quantita che le

forzc tendono a far variare , dcbbono introdursi nell' cipiazione generate niec-

canica i termini Xo/, (AOcp, v§'ji, ec. , e i coeflicienti A, uL,v,ec. signifi-

cheranno e misurcranno quelle forzc. Si capiscc un cotal poco la ragionevolezza

di questa asserzione, giacche supposto che quelle forze non vi fossero, quel ter-

mini non coniparirebbcro , ossia le X , pi , v , ec. sarebbcro zero : provato adun-

quc che cssi termini debbano comparirvi, e a (jual modo, s'intravcdc che qnei

coeflicienti debbono in qualche maniera comprenderc 1' espressione dclle forze

(vedi anche il gia detto uella prima parte del n. 56 m. p.). Ma la considera-

zione piu alta a persuaderci di cio e che tali coeflicienti X, a, v— entrano

nella equazione generale della Meccanica in dimensione linearc : dal che deriva

che possiamo avemc i multipli e semimultipli
,

posta a base dei rapporii una

di esse forze arbitrariamenle.

Infatti , se si tratlasse di una forza che obbliga un punto del corpo a stare

sopra una superficie di equazione L = , sappianio indipendentemente d:il

priiicipio discusso in questa Memoria , che nell' equazione generale cntra il ter-

minc XoL , e die X e proporzionale alia pressione, la (|uale in tal caso e

una forza che agisce lungo una retta. La X, entrando lincarmente , si raddoppia

,

si triplica, ec. , ovvero diventa la meta, il terzo, cc. , se tutti gli allri termini

deir equazione sono moltiphcati per 2 , 3 , cc, o^'^•e^o per -5 . -j. f^- Ebbcne:

Vol. VI. 58



458 DI UN PRINCIPIO COMROVERSO

la cosa proeodi! alio slosso iiiodo audio (|iiiiiulo X o iin falloro iiitrodolto in

I'oiza (U'i priiicipio osposlo uclla M. A. al ^r^ 1.", Soz. II. Di (|iii j)u6 spiogarsi in

(pialclio guisa (lUcUo die Lagrange ha voluto inlendore , allordie nel luogo dtalo

a])poggi6 il suo nuovo principio col dire die una qiiantita qualunqiie pu6 essere

rappresenlata |)or una linea : forse eosi si esprosse |)erdie la niisura dellc forze

si ollione egualnionle lanlo adollando il senso piii anipiu di cui si e detto,

quanto nell' accettazionc comunc di una forza die agisce lungo una linea. Del

resto il nnstro Autore si e provato (art. 5, Sez. IV) a ridurre in ogni caso il

concetto di una forza a quello di prossioni lungo rctte pcrpcndicolaii a super-

ficie: e a sole forze agouti linearnicnte liescono anclie le nostrc considorazioni

sulle azioni molecolari esposte nel Capo VI m. p., e nel Capo III della Memoria

pi'osenlo. lo poro non cosso di ropularo bollissinie e assai utili I(^ visle die il

noslio Autore ci aporso coUo slabilire il principio difcso in questa Memoria. Sia

pure die restasse qualclic cosa a fare per riconoscere quali e quante dovevano

essere le funzioni da adopcrarsi onde applicarc con sicurezza il principio anzi-

dctto : cio nulla loijlio al nicrito di aver allargate le nostrc idee intorno alio forze.

E torna qui opportuiio osservare un' analogia coll' andanienlo die si liene

per la niisura di alcune quantita proprie della fisica matematica. Cliiamata
,
per

escnipio , unila di calorc la quantita di quclla causa
,
qualunque essa sia , die

produce un fonomcno dctorniinato
,

qual' e la fusiouc di una nota quantita di

ghiaccio : dicianio doppia, tripla, ec, la quantita di calorc die produce il fono-

mcno doppio, Iriplo, cioo lo scioglimento di una doppia, tripla quaulita di

ghiaccio. Ma ci fonniamo noi una iinmaginc del niodo col quale quella unita

di calorc produce il fciioineno unitario? lo credo di no: e quantunquc tentassimo

forniarcela , ccrto non sarebbe 1' accorciamento di una rctta. Similmente nel

caso nostro il fonomcno die raccoglie 1' efletto della forza , invece del sopradello

,

i- il rcstringcrsi di un angolo, il costiparsi di una donsita, ec. : 1' ignoranza sul

modo d'agiro della causa non toglio il poterla niisuiare.

31. Qui alcuno mi obbieltera. — Quand' ancho ci adaltassimo ad animcttere

queste forze che agiscono per far variare quantita che non sono linee, vor-

remmo alnieno che qnesto quantita sostenesscro la rapprcsontazione di cose

conosointe : voi invece ci presentate tali forze siccome quelle che fanno variare

i Ire Iriuomj a, p, y pei sistemi lineari (equazioni (6) n. 13) : i soi trino-

nij a, £, 3, -/.
, ? , w pei sistemi superficiali (equazioni (23) num. 40) , e i

sei /, , ^, , 1.^, ^^, r^, /|. , pci sistemi a Ire dimensioni (equazioni (45) n. 2o);

era tulti que' trinomj sono quantita puramente analitiche , alio quali non si sa

qual significato attribuire: se non abbiamo un' immaginc ncanchc por quelle

quantita che subiscono 1' elTetto dolle forze , si fa sempropiu bujo il concetto
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che ci vorreslc iiisiiiuarc. — Uispontio : lu domanda e giusta , e a soddisfaivi

vale il seguito di queslo Capo , ove mostreri clic invecc di que' trinomj si pos-

sono assumcre ([uanlila rivestile di una rapprcscntazione gconictrica e (pialelic

volla anclie fisica.

Iiiconiinciando dai sisteini lineaii, osservo che invece del trinomio

(1) jAoa + -^- (JiSfl + ^ V67 (equazione (8) n. 7)

possiamo adoltare quest' altro

(2) pof + 7C9 + j-o|

esscndo /", <p, 4' tre fiinzioni delle oL,^,y, e dclle loro derivate rispetto ad n

di primo c second' ordinc , come segue

:

/=/-(aJ,Y) ; cp = (?(a,p,Y,a', p'. y')

^

4 = |(a,p,Y,a', P', Y''«">r.T")-

Iiilalli il trinomio (2) sviluppato divcnta

-+- qo'{ri.)Z'x -\- ^9'(PjSp + (/9'(y)Sy

+ ^<?'(a')oa' +.y9'(P')gp' +y9'(Y'J0Y'

+ r f (a) 5a + r'y(pj Sp + r f (y) h
+ »-|'(a')oa' + rf (p') Sp' + »-J/'(y') n'

+ r\'[a') Sa" + rf fp") Sp" -f rflY") ^y" •

Col solilo metodo di trasformazione proviamo esserc idcnlicamenlc

797rT')c\V,/9'(p>^p'+99'(Y08Y'= - lv?V)^'^«-f7?'(?0r^^?-[7?'(T')|'n

e alliitto similmente si trasforma anche il trinomio

II trinomio poi rf (a"| Sa" + ri'(p") Sp"+ rf f/') Sy"
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si trova idonlico coUa quaiUila

l,-yia")rSa + [,-f (n]"Sp + [rf (y")]"8y

+ \r^'{oi") Sa' + rf (p") Sp' + rf (y") Sy'l' ;

talclie ponendo

I X = pf'ia) + ./?'(«) + r|'(a) - [.;?'(«')]' - [^f K)]' + ['-f (-")]"

(5) {fx =y;r(P) +y?'(p) +r|'(P) - [^^(p')]' _ [4'(p')J' + [.^ (fi")]"

• V = W'(y) + ^?'(y) + ,-f (y) - [./^'(y')]' - [rf (y')]' + [r^ (y")]"

ttilla la quanlita (4) si riduce alia forma

(6) ixSa +-i(xop + -IvSy + A';

cssendo A' una derivala esalta relalivamente alia a : o facile assegnare la

quanlita cquivalente alia A , ma per le considcrazioni attuali non ci fa bisogno.

Iiilrodotta la quantita (6) invece del trinomio (2) nella equazione meccanica

soUo il segno integrale ,
1' ultimo termine A' fornisce una parte che si versa

ai liiuiti , ma nulla inlluisce suUe equazioni generali che si riferiscono a tutti

i punti del sistema. Sotto quel segno integrale rimane un trinomio della stessa

forma del trinomio (1), ove jX, -^ [t.
, g- v hanno i valori (5).

Adunque la sostituzione del trinomio (2) al trinomio (1) puo amniettersi

,

purche le funzioni /', (^ , <\i siano fatte come si e esposto nelle (3): allora si

ha il vantaggio che le dettc funzioni f, <f,<\i possono essere di quelle a cui

sappiamo attribuire una rappresentazione geometrica o fisica.

Passiamo a vedere che appunto la proprieta scritta per mezzo dclle (3) si

verifica nelle tre funzioni /', cp , i]; assunte da Lagrange ed altri autori siccome

quelle che sono fatte variare dalle tre forze interne de'sistemi lineari denominate

tensione, elaslicita c torsione.

Lagrange nella Scz. V della M. A., Parte I, art. 31 , introduce la tensione

(piale forza che tende a diminuire le grandezza s' dell' elemento dell' arco della

cun'a. Ora s' = sj x'- -r- ij - -+- z'- = ^ a ; dunque in questo case attribuendo

alia tensione il prime termine del trinomio (2), abbiamo

(7) /-^v/a;
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ed e qucsta lu forma dcUa funzionc /(a.p.y) die lascianimo indclerminata

iK-lla prima dcUc (3).

Al n. 4<» dcUa Sozionc suddetta il noslro Autore inlioduce la seconda for/.a

iiilerna nominala elasticita, clie dice escrcitarsi a far variare I'angolo e di con-

tingenza , ossia la funzione

(8) e=.'^x"^. ,j"i+2"^-s"i

Ora , secondo le nostre dcnominazioni , il trinomio x"- + y"'^ -4- z"- e la 3 ;

ed esscndo s'= ^a , abbiamo derivando , s' = ^JZ' Pertanto, chiamala ^
la procedcnte funzionc esprimente rangolo di conlingenza, essa dope le sosti-

tuzioni assume la forma

ed 6 qucsla la seconda delle (3) presentemente determinata. Piu difficile riesce

a dimostrare la proprieta caratleristica del ridursi ad una funzione delle a, jJ, y
e loro derivatc , nella tcrza quantita <\i esprimente 1' angolo di lorsione die

i signori Binet e Bordoni presero per la funzione falta variare dalla terza delle

sutldotte forze interne. I citati aulori Irovarono (vedi Tom. \'I.\ degli Atli della

Societa Italiana pag. 1 ) die la (|/ ha 1' esprcssione

(10)
_ , (;;':" - z'y")x"' + (z'j" - x'z"],,'" -f- (I'y" - ;;'x")z'"

(x'>f' - y'x")' + (z'x" - x'z"f + (!/;'
TTT-

e sarebbe assai lungo mostrarla composta come e indieato nella terza delle (3),

se non avessimo gia eseguito al n. 14 un calcolo suUa (juanlila cola denomi-

nata D , del quale possiamo qui approfiltare. Osservisi quel valore di D scritto

ivi nella equazione (1 3) , c si vedra a colpo d' occhio che si puo anciie scri\ ere

senza allcrazionc

D = {y'z" - z'y")x"' + [z'x" - x'z")y"' + [x'y" - y'x"]z"' ,

ci6 non importando che un diverse ordinamento di termini. Sotto tal forma

compare eguale al numcratore nel secondo membro della (10): e poslo niente

die il denominatore nella slessa (10) per nota trasforniazione (equazione (30)

n. 67 m. p.) eguaglia

(x'i + y'^ + z's) (x"2 + y"» + z"^) - [x'x" + y'y" + zz"f
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ossia a^ — -r
«'"-

: ricliianiata 1' cquazionc (20) n. 14 trovcrcmo

(11) ^= ^_|^,^4«pY + «|i'i«"-2|ij-aP'-^-p(a"-2pj-^-Ya"^:

esprcssione ovc si vcdc asscgnata 1' ultima dellc fiinzioni (3). II sig. Bordoni

ci ha insegnato (vedi luogo succitato) a detcrininare Ic tre forzc interne dei

sistemi lineari qui designate nel tiinomio (2) per mezzo dclle leltere p, q, r .

Colle sue espvcssioni , con quelle supeiiormcnle scritte nelle (7), (9), (11), e

col sussidio delle cquazioni (5), diventano assegnabili anclie le X, pi, v. Sc poi

piacesse avere i trinomj a, j3, y esprcssi per le tie funzioni f,(^,'\i, la ricerca

non sarebbe difficile cercaiido le inverse delle equazioni (7) , (9) , (11) , e si

otterrebbcro

(12) p = r^9"- + r^

Y =: /-^cp^f + (2yr + f^'f + if - fr?

INoteremo chc non scmpre si considerano nellc question! relative ai sistemi

lineari tutte e tre le forze interne p^ q , r ;
per esempio , nella teorica ordinaria

delle corde vibranti non si ammette che la prima, sebbene cio si faccia poco

lodevolmente, come spcro niostrare a suo luogo. Se manca alcuna delle p, q,r,

mancano alcuni termini nci valori (5) delle X
, [j. , v , ma si conscrva la forma

del trinomio (1); viceversa introducendo alcuna di questc forze dapprima om-

messa , viene essa a portare nuovi termini nei valori dellc anzidette >, ,
[ji , v

.

Aggiungeremo quest' altra osservazione. Invece di dire relativamente alia tensione

cssere una forza che agisce sull' elemento dell' arco
,
possiamo dire essere una

forza che agisce sulla densita: infatti vedcmmo (n. il equazione (IG) m. p.)

che la densita lineare e espressa da — . Potcvamo quindi prendcre per la

prima delle (3) , invece della (7) , la /" = — . Non sempre adunque le

quantita che noi immaginiamo subire I'azione delle forze interne sono geome-

triche : possono ricevere anche una rapprcsentazione fisica.

32. Mi riusc'i piii laborioso lo estendere le stesse vedute anche ai sistemi

superficiali , il trovare cioe sei quantita rivestite di una rapprcsentazione geo-

melrica che le sei forze interne tendano a far variare, e che (come diccmmo

piu sopra pel caso analogo de' sistemi lineari) possano essere sostituitc a' sei

trinomj a, s , j, /., c, co , esscndo funzioni di essi e delle loro derivate per a

per 6. Cio tanto piu in quanto che questa materia 6 nuova, essendo assai

incomplcto tullo quello che se ne e detto finora; non c il caso come pe' sistemi
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lineari ,
pei quali le tre forzc di tcnsionc , di elaslicitii c di torsionc erano cono-

sciute, e conosciute insienic le funzioni ch'essc tendono a far vaiiare. Nondimeno,

staiiti le premcsse the ci sianio piepariilc nel Capo preccdcntc, si puo coiisc'^uire

pienaiiKMile 1' iulenlo , si possoiio cioe assegiiaie le sei quaiititii geomelriche

doniandatc.

Kicliiainiamo (piaiilo si A dctlo al n. 23, c delle inrinile curve die possiamo

iiitciuien' Iracciatc sulla supcrllcie c passanti pel piiiilo ./, »/, : , ove vciii^oiio

a collocaisi iicllo stato leale le inolccole che da|)piiiiia erano in tantc linee lelte

,

considcriamone due , alle quali corrispondano i coseni H, , r,, per I'una, e S, , q^

j)ei- raltia: coseni che iino per coppia si ritengono arbitiaiii. Vcdcmmo (n. 24,

equazione (24)) che i quadiali degli elenienti dei due archi delle curve a partire

dal punto [x,y,z) sono

(13) :^z=:al'\ + '-2ll^r^^ + 5ri\ ' x, = aE^ + 2£;,y;, + Sy;;;

e cho il coscno dell' angolo compicso dalle loro tangenti concorrenti in (picl

punio coniune e (espressione (19) ivi)

Per le tie prime adunque delle sei forze interne possiamo inlcndere quelle che

tendono a far variare gli dementi dei due archi suddetti e 1' angolo piano coni-

preso dalle loro tangenti, e invecc dclla parte Xoa -(- |Jio3 -|- voe del

sestinomio scritto nel secondo membro della (40) n. 18 introdurre il trino-

niio 7'5f, -I- 5' St., + J'oTj essendo p, q,r le Ire forze die ten-

dono a far variare le tre quantila t,, -j, -.^ . Infatii e facile, sostituendo alle

variate St,, St.,, St., i valori desunti dalle (13), (14), senza loccarc le

arhilrarie S,, /,,, ?., , v), , ridurie il secondo Irinoniio alia forma del primo, e

(|uindi dal conl'ronto dei coefficicnli di Sa, 83, Se dedurre le X,a,v date

per le p, fj,r , e viceversa. Avverto per6 che sifatti valori di X, [x, v acquistano

altri termini portati dalle altre tre forze interne , come qui appresso.

Le tre funzioni T^ , t., , t^ che quesle tre prime forze p , </ , r tendono a

far variare divcntano assai semplici funzioni di a, 3, £ (juando si prendono

per le due curve le due particolari di cui si 6 discorso al |)rineipio del Capo

precedcnte, per le quali ^| =: i , v), = ; E, = , r,, =; I : allora infalli

abbiamo

(15) T, = a ; T., = 3 ; T3=:-|j •

Osscrveremo poi, analoganienle al gia detlo sul line del num. precedcnte, che
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invcce di trc quantita goonielriclie polcvanio per Ic t, , t.-,, t,, prcndcre trc

(luanlita di flsico signiili'ato , cioi^ Ic due densita linear! lungo le linee anzi-

deltc relativanicnte al pimlo conninc, e la densita superficiale per lo stesso

piinto {x,y,z) : difatto queste trc densita sono rapprcscnlate dalle funzioni

11 1

(vcdi ni. p. n.' 11 , 12, 67).

33. Per Ic altre tre forzc interne (che designercmo per im momento coUe

lettere s, v, u) intendercmo quelle che tendono a far variarc i due raggi dei

cerclij osculatori alle due curve tenutc ancora sullc generali , come nellc equa-

?ioni (13), (14), relativamente al punto coniune [x, y, z) , c I'angolo da cssi

raggi compreso. Fu collintendimento di provvcdere alia applicazione di cui qui

fa bisogno, che preparammo lutta 1' analisi del n. 24, ove mostrammo clie le

tre quantita geonielriche anzidelte sono falte unicamenlc (trattate conic costanti

le quantita arbitraric) dei sei trinonij a, 3, e, x, ?, co, c dellc derivate dellc

prime tre. Vedemmo cola altresi (espressione (37), (38)) come tali funzioni si

compoiuliano e diventano trattabili quando si parli delle due curve particolari

alle quali si riferiscono anche i precedenti valori (15).

Ghiamate t^ , x. , t,. queste tre nuovc quantita geometriche , il sestinomio

puo surrogarsi a qucUo dell' equazione (40) n. 18, e per mezzo delle opportune

Irasformazioni ridursi alia stessa forma di esse , coll' aggiunta di quantitJi che

essendo derivate esatte o per a o per b non somministrano termini che per

i limiti. Allora il confronto dei sei cocflicienti di oa , Ss , Se , Sx , o? , Sw ci

porgera le sei quantita >., [x, v, i, 0, x date per le sei p, q, r, s, v, u, c

potremo, volendo, avere anche queste date per quelle. Non mi trattengo a

stendere i calcoli alquanto lunghi , tenendo per fermo che il lettore
,
pratico come

era debb' essere di questi andamenti , non puo incontrarvi alcuna vera difficolt^.

Ma la diffieolta si trovera nell' eseguire sulle equazioni meccaniche risultanti

un lavoro analogo a quello condotto a termine dal sig. Bordoni (luogo sopra

citato
)
per la determinazione delle tre forze interne dei sistemi lineari : e cio

per assegnarc , almeno in ccrti casi , in funzioni di quantita note alcuna delle

sei quantita A, [j., v, t, 0, x, e in consegucnza anche alcuna delle sei p, q ,r,

a , V , II . Abbiamo gia detto che incompleto e tutto il fatto fin qui intorno alle

superficie elastiche, perch6 I'argomento non 6 mai stato veduto sotto quel punto

di vista piu generale in cui ora si presenta. Veggasi la Memoria di Poisson
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inserita Ira quelle dell' Istituto di Francia per I'anno 1812, e si capiia quaiitu

pill vasto sia il piobleiiia |)res() in tutla la sua cslensione. Le sei foize clic

abbianio scopcrlo esistere in (piesti nioli od ('i|iiililni supcrficiMli lum liiiiiiio jut

la inajiji^ior parte gli opporluiii riscontii nellu speiienze, iion iiaiino uciiimerio

le convenienti denoniinazioni per distinguere le une dalle allre: il elie invece

e falto pel caso dc' sislenii lineari. Di qui riferiremo die questa parte di inate-

niatiea applieala e, si puo dire, ancora ai rudinienli. Ej)purc io penso clie Icnendo

(liclro ai veri priiicij)] sopra esposli si polranno trovaic iiiollc iiovila : spero

poternienc occupare un po' piu di proposito trattando del suono , c spero allrcsi

clic railVontamlo i risullali coi laiili fcnomeiii di aeustica dei ipiali e liitlora

incognita la sj)icgazione , si al)bia a poler dire : ecco il cast) in cui la teorica

ha prccorso c guidato le indagini fisiclie
,
giusta quella sentenza di Lagrange

:

« L'accord des resultats avcc rexperience servira peut-etrc a dctruire les prejuges

" de ccux (pii scndjlent desesperer que les mathi'niali(]ues ne |)uissciil jamais

» porter des vraies lumiercs dans la Physique (Misccll. Taur., T. 1/', pag. x,

" 2." Partie ) ".

3i. Pei sistenii a tre dimcnsioni richianiisi il gia detto al n. 29 , e si capira

scnza difficolta che per Ic sci (juanlita gconictriche fatte variarc dalle sei forzc

interne possiaino prendere priniieranicnte i quadrati t, jT^.Tj degli elenienti

dei Ire archi di quelle tre curve cui corrispondono in generale i nove cose-

ni l^, v),, 'C, ; ?.,, y],^, "Q^ ; Ej, -/jj, ^3, dei quali sei rimangono arbitrarj : poi i tre

coseni Tj , x. , Xg degli angoli fatti tra loro dalle langenti alle tre curve in quel

punlo comunc , cioe sei quantita date dalle equazioni

X — t P -i- t
/- -^ t V -\- "^t ^ r -4- "9 / P r -4- -^i r l^1 — '1^1 ^^ '-2 '11 ^ 'a''! ^^ " '.4 •'I 11 ^^ -'5 ''1 ^1 ^^ -'g 'll^'l

x, = r,H! + i^r- + t^r,l + 2«,j ?,-/], 4- 2r-l,L + 2/5 -/ij^

"^1 \l "1 "^2 = '1 ^1 ^-2 + '-''ll'l-J + 'i'^l^i

(Ifi) + l,{lir,, + /;,?,) + l.{l^L + "^lU + «c(^,^ + ^^,1^,3)

+ '.i(^,-l3 + -^nk) + '5(^1^3 + ^.y + 'g(^.i^ + ^.-^

\ "J^i^-i — '1 ^i --3 + '3'1-2'l3 + '3 ^^3

+ <JL-03+ -0J3) + t.{l,r,, + Coy + 'Mi^:, + ^if>i)

Pertanto possiamo supporrc die sia sottoposto al segno integrale triplicato nel-

r equazione generale il sestinoinio

(17) LSx, 4- i»/Sx, + A'ox3 + roTj + Uq-, 4- ircx,

Vol. VI. 59
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invcco del scstinomio

(18) -lo/, 4- BS/j + Cot^ -1- Dcl^ + Eol.^ + Fc^,

essendo L, M, N, V, U, W le forze chc tendono a far vaiiare (|iiclle sei (luantiti

gooniclricho.

Prrmleiulo le variale chc si veggono iiel scstinomio (17) dovrcmo sostituirc

allc T. , T, .... T, i loro valoii dati dalle (16): il die facendo non toccheremo ai

nove coscni ?,, yj,, J^,, E.^, cc. che sono quantitJi arbitrarie; c allora dal confronto

dei coefficienli tolali delle o^^, S^, , 2r, , ol^, S/. , o^,, con quclli del sestino-

mio (18), caverenio facilnientc le A,B, C, D, E, F dale per le L , M, N, V, U, W,

e viceversa. Omniettiamo per brcvita queste equazioni general! , c ci limitiamo

ad osservarc che appunto per csserc arbitrarj i nove coscni 5,, /],, (^,, ?j, ec.

possiamo dar loro i valori particolari (43) del n. 2fi , supponcndo che Ic trc curve

siano le Ire delle (piali cola si parlava. Allora le (16) ci forniscono semplicemenle

(19) T, = T, ; T, = T, ; r, = T, ; t, = Jiy^
; ^^ = ^^ ; \ = ^^ :

e il confronto dei cocfficienti istituito al modo che si e detto sui sestinomj (1 7), (1 8)

ci porge

(20) B = M-V^^^-W^^^^ ; E _-. -i

r — x — V '» _ IF -« • F — -^ •

Avcndo le sei A, B, C, D, E, F determinate generalmente o particolarmente

,

come ora si e delto, si vede che per mezzo delle equazioni (14) n. 4. potremo

averc date per le sei L, M, N, F, U, W anche le sei A , S, n , 2 , <I>, ^F che

risultano dopo la riduzione delle derivate parziali alle variabili dello stato reale,

e figurano nelle equazioni (15) dello stesso n. 4. Qui si presenterebbe una

importante ricerca , la quale per questa via c' impegnerebbe in un calcolo assai

prolisso, e chc quindi non faro che indicare. Avcndo le A, S — W date per

le L,M .... ir c pci nove coseni (di cui sei arbitrarj) ^^ t), , (^, , ^^ , ....
,

po-

tremo a questi ullimi assegnare i valori (S5) n. 27 che lissano le tre linee di

massima e minima condcnsazione. Allora che diverranno quelle sei? forse tre

di esse acquisteranno proprieta di massimo e di minimo , c tre si ridurranno a

zero, come vedenmio avvcnire al n. 57 m. p.? Per verita alcune considerazioni

fisiche ci porterebbero a una sifatta conclusionc, e un aulorc e stato corrivo
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iieir ammclterc qualclie cosa di simile. Non ci c lecito pci-6 finora leiier per

buoiia una lal conseguenza: 1' orlogoiuilila dellc trc dirczioni die sussiste , come

vcdcniuio, ill anibi i casi , non hasia a (IimIuitc ch' esse siano le medesiine: e

a leiidcrci cauti su questo jjnnto j^iovera 1' osscrvazione scrilla sul coniineiare

del II. r,i.

35. V'ha un altro modo assai piu comodo di dare una rappresentazioiie alle

sei (|uanlila A,S, — T, clic, come si e acceniialo nel nuinero piecedeiilc,

enlrano a coniporre le (15) del n. 4; c cio facendo uso delle equazioiii {[(i)

sussegucnti nello stesso n. 4 , le quali si veiincano alia superficie contcrminante

il coipo. Gia dicemmo al n. ^3 m. p. che ci e lecito considciare segregala per

entio alia niassa di un corpo una porzione qualunque ciicosciilta da una supcr-

fR'ie aibilraria di equazioiie

(21) F{x,y,z)^0,

e reslringerci a liguaidare il nioto o requilibrio di cssa porzione sola , astraendola

col pensiero daireqiiilibrio o dal moto di tutto il lesto del corpo, e intcndcndo

supplito r eirello di liilla la materia circoslante per mezzo di pressioni csercilate

sulla anzidetta superficie. Questa pu6 esscre qualsivoglia , ma nel citato numero

abbiamn dclto cho giova per varie applieazioni prcndcre per essa quella di un

parallelepipedo rettangolo , di cui il punto (x,i/,z) sia uno degli angoli, ap-

partencndo cosi contcmporaneamcnte a tre facce. Quando la superficie e qual-

sivoglia , facendo

(dove gli apiei alti e bassi indicano le derivatc dclla ; per x e per »/) le

equazioni (ifij n. 4, stanti le antecedenli denominazioni (2:2), possono scrivcrsi

in quest' allra maniera

X(r) = I\ + m 2 + w*

(23) (A(rj =z 11 -t- mZ -+- n^-

v(r) = /$ -I- «i^ + tin

iiellc quali >, , u. , v significano le tre componenli rcttangolari secondo i tre assi

dclla pressione soslituita all' clfelto della maloria circostanle, come sopra si e

delto, (Tj e la densita superlicialc in quel punto.

Quando la superficie e quella del summentovato parallelcpipedo rettangolo,

poiche e in nostro arbitrio immaginarlo colloeato come piu ci j)iace, lo supponemo

colic facce parallele ai piani xij,xz,yz. Per la faceia parallela al piano //:.
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e niaiiit'oslo clu" i (.'osoni /, m , >i divenlano / ^ 1 , ni = , « = : (|uin(li

le precedenli (:23) iluiino

(24) >^,(r) = A ; ^,(r) = 2 ; v,(r) = <i.

,

avciulo inarcalo coll' indiic 1 al piedc le >.,|ji.,v parlicolari a ([uesla I'accia,

e farc'iiio lo stesso cogli iiulici 2, 3 per le altrc due faccc. Qucste (24) ci

dicono che A, 2, <I> soiio iiel punto (j-, ?/, ;) Ic tre coniponenli rettangolari di

quclla prcssione, molliplicale per la densila su])erficialc speltanle a un tal punto,

ci dicono altresi die
,
generaliucnle pailando , la pressionc e in dirczione

oblili(jua alia I'accia
,
giacclie se fosse j)erpcndicolare le (jl, , v, sarcbbero zero.

Per la faccia parallela al piano x z abbiamo I = , m = i , n := , e in con-

segucnza dalle (23)

(25) X,(r) = S ; [x,(r) = S ; v,(r) ^ W ;

cioe le ii. S, ^' (le i|uali cssendo funzioni di [x, i/, z) non mulano mutando

la faccia, perclie il punto (x,y, z) rimanc sempre (jucUo) sono eguali al pro-

dotlo della densita superficiale nelle trc componenti rettangolari della prcssione

obbliijua a quest' altrix. faccia. Cosi analoganientc otteniamo

(20) ^3(r) = * ;
!^3(r) = ^ ; v^lr) = n

per la terza faccia.

Ricaviamo dalle (24), (23), 26)

(27) i^l=\ ' ^l=\ ' ^2 = (*3 '

teorema nolo (Vcdi Cauchy, Exercices des MalMmatiques , T. II, pag. 49).

Nel caso del llnido , siccome sappiamo essere 2 ::= $ = ^' = , cd an-

chc A = S = n (vedi ni. p., n. 02, cquazioni (9), (iO)), inferiamo dalle (24),

(23), (26) essere zero le p., , v, , X, , v., , X, , [a, , ed eguali fra loro le X,
,
[a^ , v^,,

cio6 ciascuna dcUc prcssioni sulle tre facce passanti pel punto (x,ij , z) per-

pcndicolare alia superficie stessa , e tuttc tre eguali fra loro. Ouesto teorema

,

che e sempre stato tenuto per fondamentalc nella teorica dei lluidi, ci risulta

qui come coroUario, non come principio assunto in origine a modo di defmi-

zione, secondo obbicttarono alcuni moderni.

Di questo teorema si puo anche dare la dimostrazione generale per una

superficie qualsivoglia. Infatti, stante quanto ora si disse delle sei A, 2, —
pel caso particolarc dei fluidi, le (23) ci danno

(28) X(r) = l\ ; (A(r) = mA ; v(r) = «A
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dalle quali deduciamo subilo

(29) A:rz(r)^X-^-4-a--'4-v-.

Essendo X,[x,v le tie coniponcnti ictlangolari dclla pressionc eseicilala sul

puiito (x, y, :), sappiaino die la sua direzione fa coi tre assi ortogonaii aii^oii

di coseni

^, X»-t-;m«4-? ' V^'+y-

Mettansi in queste csprcssioni per X, [a, v,
<J

a- -+- [ji- -t- v'- ivalori lisullanti

dalle (^8), (2!)), c diventeiauno l,m, n : cioi^ qiiella dirczionc e la direzione

delia norinale, c cio (iiialun([ue sia la supcrlicie passaiile per quel puiito, <

senza che la pressionc iiiuti valore passando da una superficie all' allra , come
e palesc in forza dclla (29).

Aiialoglie considerazioni possono essere fatte sui sisteiiii supuiliciali relativa-

mente a linee curve conterminanli una porzione qualuncjue di cssi , scrveiidoei

delle equazioni (47) n. 10; nc diicmo qualclie cosa in appresso parlando ap-

punlo di Ihiidi dislcsi in veli supcrriciali.

IiUanto possiaino lilleltcre ciie la vera pressionc sostenula dalla superficie

nel punto (a; , // , :) quale effetto delle forze di cui e dolata la materia esterna

alia porzione considerala, dobbiamo inlendere clie sia la A deU'equazione (20),

cioe la y'X-+[A'+v- molliplicata nclla densita (r) supeifieiale. A persuaderci

di cio convcrra ricliianiare le idee che ci sianio foniiate iin da priiicipio (m. p.

n. 18, 19) dclla forza di cui A, a, v sono le tre componenti rcltangolari. I)i-

eemmo ch' essa csprinie un numei'o rappoitato a forza uiiitaria applieala alia

unila di niassa , nia cslremanienle altenualo dal fattore g' il quale s])arisce

(|uando si passa dalle somme agli integrali duplicali: c die c da coiisiderarsi

una forza applieala ad una sola molecola del sistema superficialc. L'ordinamento

dclla materia ridolla alio slalo reale non muta (badisi bene) la |)rcssioiie che

viene dall' eslcrno : sc questa
,
per esempio , e la pressionc atmosferica , si fa

sopra un punto dclla superficie alio stesso modo, siavi radunala materia dcnsa

rara: ben muta la forza con cui queste molecole riuiiite contraslano quella

pressionc ; c di qui si capisce il pcrche quella deve equivalerc a moile voile

la \/ X-+ [A- -I- V' propria di una sola molecola, secondo die la deiisila (T) e

niaggiore o minorc: se (T) fosse nulla, cio6 non fosse ivi alcuna molecola,

evidenlemente dovrebbc essere nulla anche la .\ come quella die non piii

apparterrcbbc al sistema. II calcolo ci da un risultato come se iiiolle molecule

dotale dclla forza \j A- -f- [a' -i- v" , e in numero espresso da yVj fossero cosli-
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pale ill un solo punto. Oucsto non c voro a lutto rigorc, ])orclie le molecole

non si compt'iuMrano : lua ( da riguanlarsi (pial ripiotijo analilico da cui non

conscguc ciTorc sonsibilc nclla stima del fcnomcno: la diflcrcnza fra I'idea e

i'cspressionc potra spifgarsi lillctlcndo a quoi tninini molliplicati per c, g'-, ec.

elie ai n." 7, 18, 19, ec. m. p. abbiamo trasciirati. Del lesto anclie le appli-

eazioni fisiehe, d'aleuna delle quail farcmo in apprcsso parola, poitandoci a

credere ,
per csempio , che soUo una sola molecola d' aria possano essere rac-

colte niollissinie molecole di fluido eletlrieo a contrastarnc la prcssionc, ci

ajuleranno esse pure a conosccre la ragioncvolezza del faltore (r) introdoUo

nella (29) c nclle cquazioni simili.

CAPO VI.

Inlroduzione di un principio fisico a meglio spiegare la natura dello forze inlarne

:

trmfonnazione d'inlegmli mulfipli: uUcriori considemzioni siri flukU.

3C. 11 principio fisico di cui ora vogliamo servirei per moditicare varie formole

p farci piu addentro in alcune ricerche, e qucUo univcrsalmente ammesso clw

I'azionc molccolarc propriamenle delta non si vslcnde rntorno a ciasmna molecola

se non per tin (ratio inscnsibile, al di la del quale puh franeamenle (enersi nulla.

Noi abbiamo avuto cura di fame senza in tulta I'analisi precedente, e nolammo

quesla circostanza al n. 76 m. p. verso il fine: lalciie I'analisi riniarru sempre

scevra da qualunque difetto polesse insinuarsi per 1' inlroduzione di una ipotesi

ben rinfraneala col riscontro d' innumerabili falti fisici , ma ciie e pur sempre

un' ipotesi. Vedremo ch'essa si seiTe completamenlc pei sistemi a tie dimensioni,

i quali sono poi i veri corpi dclla natura : ma die quanto ai sistemi superficiali

e linear! rimane alquanio indietro di quelle generalila che furono mcssc in vista

nel Capo precedente ; in tali casi i suoi risultati dovranno ammettersi come

approssimazioni , e resta un adito aperlo per ulteriori e piu sottili indagini.

Ricbianiiamo 1' csposto ai n.' 72, 73, equazione (17) m. p., e ai n.' 15, 18

dclla Memoria atluale, equazioni (21), (40), e vogliamo clic il Icltore ponga

attenzione come i coeflicienti delle variale S/,, ci.,, .... Bl^ pei sistemi a tre

dimensioni, quelli delle oa, c5 , .... Sw pei sistemi superficiali, e quclli del-

le ca,o!i,OY pei sistemi lineari, quando si calcolano gU effetii delle forze

interne mediante la seconda parte dell' equazione generale della Meccanica

(equazione (1) n. 16 m. p.), sono allrettanti integrali definiti. Studiamo questi

integrali definiti, e trasformiamoli facendo uso dell' csposto principio.
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Incominciando dai sistemi a Ire diniensioiii , lilcvasi dalla succitala cqua-

zione (1 7) n. 73 m. p., die i coefficieiiti delle sci variate il^, r,i.., o/^, S/^, o«j, 2/ ,

hanno ordinalamcntc i valori

/ ''/
I '','/ r ''/ Tf ; .r (If J"

,h, f ,ih- . T f,'
;

( 'If j d(j
I

dk . r k'

I
rif

J ,1,1
) ,1k . T (,i ;

J"
r//-

f ,1,1 \ ,1k . T fk ; j ,lf f ,lg \ ,lk . T ,, k ;

esscndosi sostituita ad evitare un equivoco la Icttera T alia A , giacche quesla

riceve poi un' altia sigiiificazionc ; c die i coefficieiiti delle susscguenli varia-

te 7', , r., , ec. equivalgono agli altii integrali

(2) \ dfi ,Uj
I
,\k . 77 '

; 2| dfj d,/
\
dk . r r'f, ; ec.

dove solto il segno le /, g, k sono a piu alta dimcnsione della seeonda. In tulli

la r =z ^ J
(equazione (1 1) n. 72 m. p.) va considerata in generale, come ivi

si e detlo

,

(:t) T(.r,,i,, x4-3|/-+ec.. ^+2/-+ec., z + pj + ec]

funzionc delle coordinate x,y,z del punto generico, e di ([ikIIc

,lz ^ ,
ilz , dz , ,

I d^z J.0

di tin altro punto per cui le f, g, k sono variabili, reslando le x, g, z costanli;

gli iiilcgrali (I), (2) dovrcbbero essere, generalmcnte pailando, estesi fino ai

limiti del corpo.

Questa estensione dcgli integrali fino ai liniili del corpo sarebbe necessaria

in piu casi , come per esempio se si volesse per questa via calcolare gli eil'etli

deir attrazione ncwtoniana , o di quell' altra forza con cui si respingono o si

attraggono anche a notabile distanza le molecole del iluido elctlrico ; ma per

r attrazione molccolare propriamente detta , e per quell' altra forza che chiamasi

prcssiono, c die proviene dalle f'orze estcrne (come fra poco spiegherenio meglio),

e riconosciuto cb' essa si effetlua soltanto suUe molecole prossimissime , c cessa

appena la distanza si fa sensibile. E ne viene di conseguenza die i limiti degli

integrali (I), (2) possono prendersi piccolissimi, tutti eguali, e a due a due

di segno conliario: per esempio puo rappresenlarsi il priuio dcgli integrali (1)

/
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come se fosse

(5) I" <//
f ,l;i ( dk . rr

(love / c una quanlita assai piccola. Ad alcuno polra scinbrarc clic cio ande-

rpbbc l)cne in una dislribu/ione logolarc di molecoU', (]uale « quclla cui noi

siamo solili (e lo dit'ciiinio piii volte) far rclroecdere idealnienle la eosliluzione

(lei covpi: nia non nella dislribuzione lealc clie intorno al ])iinto [x, i/, z] potr<i

avere materia piii costipala da una iiarte, piit rarefalta dall' allra. Pent, sc ben

si rillelle ,
1' obbiezione si toglie fai:ilmentc. L' eslensione della (pianlita piecolis-

sima / sia tale da abbiacciarc dalla parte ove Ic niolccolc sono piii condensate

anchc Ic ultima a cui aniva 1' azionc molccolarc : prendendo egualmente grande

la / dalla parte opposta , venianio ivi a dare all' integrale un' estensione piu

in la del bisogno , ma senza alcun danno : infalti avremo aggiunto all' intcgrale

entro i liniiti da ritenersi una parte non influenle nel valore di csso. E per una

simile ragione clie i geometri moderni usano negli integrali come il suddetto (5)

jirendere 1' infinito invece della quantita piccolissima i : e manifestamente si

puo fare
,
pcrcbe in sostanza la parte dell' integrale che risulta aggiunla da /

sino air infinito in ambi i versi , stante il principio fisico qui adottato , 6 come

non vi fosse.

INoi pure adunque abbracceremo quest' uso , e assumendo per brevita di

scrittura il simbolo S invece dell' intcgrale triplicate , cioe intendendo che sia

(6) S. = )' (If
I"

dfj r dk .

scriveremo di nuovo gli integrali (1) coefficienti delle 8^,8.^ S„ nelle equa-

zioni (17) n. 7 3 m. p. sotto la forma

(7) S.Tf- ; S.Tg' ; S.Tk' ; -IS.Tfg ; iS.Tfk ; 'iS.Tuk.

Imporla pero conservare per poco ai mentovati integrali anche la forma (5)

all'oggetto di poler dimostrare che tutti gli integrali (2) di numcro infinito sono

trascurabili rclativamente ai precedenti (1). La dimostrazione si fa col trasformare

gl' integrali della forma (S) ponendo

(8) /' 1= )';) ; {I
^ iq ; k i= ir

e considerando Ic tre nuove variabili /;,(/, r sostituite allc /', y , k . Ognuno

de'sei integrali (I) si muta in uno della forma

(9) f"

J
dp

I

dq
J'

dr . Tp-
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quale risuita il primo di essi col coefBcicntc i* ; e ognuno dcgli intcgrali (2)

prcnde la forma

(10)
/J

'//;

J
<lf,

J'

,lr . jy ; i"j ,ljj

J'
,h/ \\lr . Tp'q ; ec.

-I

col cocfficiente i^ per lo meno alia scsta potenza , essondo qucsta semprcpii'i

elcvata iici seguenli. Per verita puo scniluarc die anclie f^Ii inleiimli come il (0),

avendo il fattore piccolissimo i'-' , siaiio qiuintita Irascurabili ; ma noi noii sap-

piamo qual sia la forma della funzione T, c inlravediamo che potrebbc essere

tale da dislruggeie rcffetlo d'impiccolimenlo prodollo da quel fallore e fomiici

valoii confronlabili colle qiiantila fiiiile. Clie poi debba essere assolulaineiile

cosi lie aequistiamo una cerlezza , conoscendo noi allrinienii elic dalle I'orze

interne risullano nolle equazioni meccaniche termini tutt'altro chc Irascurabili.

c osseivando sulla eqiiazione (17) n. 73 m. p., che non ne resteicbbe piii

nienle sc anclie i piimi sei termini di quella serie si dovessero trascuiare. Ma
quesli conscrvati

,
per la ragione era detta , e anclie manifesto clie lutti i seguenti

integrali (2), ovvero (10), nei quali il coefficienlc e una potenza di i" piu clevata,

saianno si jiiecoli da poleisi ominctterc rimpctlo ai picecdenti .-<ei : e polrenKi

credere ch' essi si vadano a fondere con quelle allre quunlila trasciirabili di cui

si e delto anclie sul fine del Capo precedenlc , e che ci occorsero fino dal primo

impianto delle equazioni gcnerali.

Conseguenza del fin qui detto si e che assumcndo il seslinomio

(H) ^S«, + BBl^ + CS«3 + DBt, + E8t, -+- Fct^

( cquazione (19) n. 75 m. p.) per introdurlo nella equazione generale (1 2) n. 72

m. p., possiamo prendere a dirittura pei cocfficienti .4, B, C, D, E, F i valori

dati dagli integrali (7), facendo

(12)
A= S. Tf'
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laggio, qiicUo del coiiiprondi'i'si il jxmcIu'' il Irinoinio flic tcrmiiia roqiiazioiie (19)

11. ~i) 111. p. porta iici liiiiili toniiiiii doi (jiiali allriiiu'iili sappianio clie vi sono

come se iion vi fosscro. Cio av\ieiu' piM-clic quelle quanlita A,t), V traggono

dalla loro origiiic la proprieta d' essere cosliluilo in liitli i loro termini con un

fattoro «" per lo ineno alia sesta potenza , e qiiindi , sccoiulo si dissc , non

hanno valori inlhienti in eoniVonto dellc quanlila linitc.

Fissianio pertanto come veriti dimostrata clie I'cquazione generalissima dei

sistemi a tie dimensioni di qiialunque sorta e la

(13)

|>/«P6JV/.. j(.Y- g)S.r + (r- g)S// H- iZ- '-^

Ah^ -h B^l, -f- CS«3 -I- Dot^ + E^L + F^lJ -|- il =

quale risuUa dalla(12)n. 72 m. p., ovc sostiUiiscasi aU'intcgrale tiiplicato soltci

le parenlesi il valore equivalentc dato dalla (19) n. 76 ni. p., ommesso il tri-

noiiiio coUe A, 0, Y; ed e la mcdesima (10) n. 33 m. p. gia assegnata pei

sistemi rigidi , ed estesa poi ad ogni sorta di sistemi anelie per mezzo dci

lagionamenti csposti al n. 4 della Mcmoria attuale. Fissiamo di pin che in

essa (13) i sei coeflicienti A,B F vengono ad oUenerc i valori (12) col

siinholo S clie ha il siguillcalo (0), e colla T, die lia la coniposizionc siccome

e indicata nella (3).

37. Ora convien trasformarc gli intcgrali (12), assumcndo invecc dellc va-

riabili f. q ,
/,• Ire altrc \, r^^X, date in funzioni di esse coUe equazioni

^ = do f + db (I ^- d7-''+l d'n'- f- + ec.

;

talche la coinposizione della T gia espressa nella (3), si presenta ora sotlo la forma

(15) . T[x,y,z) , x + l , y A- r^ , z + l,.

L' accennata trasformazione degli integrali (12) csige che dalle (14) si ricavino

inversamenle /, .7,A- dale per ^,Y],Ji. Questa operazione puo sembrare labo-

riosa , trattandosi di rilorni di serie , ma e assai agevolata da due osservazioni.

Primieramente sc molliplichiamo Ic (14) lispcttivamente per l^, I.,, 1^, poi

per »),, »/., , m^, poi per «,, «., , ii^, essendo queste nove quantila le (27)
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del II. 14 in. p., c ogni volta Ic sonimiamo, avcndo soll'occhio le (iOj n. 5

(li qucsta Menioria , ci lisullano quest' allie

///= /,^-f- /„•/)+ /.,;; + ec.

( I <J

)

H(j — w, 5 + 111,-, T, + m.^'C, + ec.

///.• = 1^^^ + n.,r, -j- Wj!^ + ec.

tlovc segiiirebbcro negli eccetcra termini con f',ff,fff, ec., elie cioe conlei-

rehhero le f,
i/, Ic per lo meno a due dimensioni; termini clic possiamo intendere

Irasl'orinati a conlenere ^-, /;•, ^r, , ec, cioe le H,r, ,'C per lo nieiio a due ili-

mcnsioiii , niediaiile una contiiiua sostiluzione dei valori di f,'j,k dcsunli dalle

stessc (16) precedcnii. Tali termini poi possono cssere ommcssi, pcrche se si

volessc tencrne conto , introdiirrebbero negli integrali tiasformati termini della

stessa natura di quelli (2), (10) die sopra abbiamo trascurali. Infalli risiilla

dalle (1 4)che ^, •/;, J^ sono quanlila dello stesso oidiiie di grandezza delle /, i/, I,,

e elie (jiiiiidi per la stessa ragione die d persuase trascurabili gli integrali

ove f,<j,k sono a piu di due dimensioni, dovremo dire allrettanto dei siini-

nientovati. Oiiesta condusione puo iiiellersi, sc si vuole, anclie in inaggiore

e\i(leiiza inedianlc un ragionamento affatto analogo a quello die si e fatio

adollando per brevi inomeati in luogo delle / , (/ , A i valori (8).

Peilanto e lecito ritciKTc nei seeondi mcnibri delle (15) i soli trinomj nei

(piali le ?,r,,"s sono a diinensione linearc, c scrivere

f=r{i,l+ /,/)+ 1,1)

(17) (J
z=lT{1n^l+nK,r,-i-nl,^(,}

k — r(n,? 4- «.,•/] 4- n,X,\

dove lio soslitnito (r) ad
ji

(equazione (G) n. m. p.).

Cio prcmcsso , il valore del seslinoinio

dkldfiln (In dfy
,
dkldfdn dg df\ ,

dk idf di, dijdf

d

k Idfdg dg df^ dk (rf/rfj dg df\ dk ld[ dg _ djj df

,

i; Id? d-n
~

d'i d^l
"•"

dr, W d'i dX rf;l
"*"

'15
l<''-,

<'". dr, dV

col quale, giusta la nota tcoiica, eonvicnc moltiplicare sotto il segno tiiplicato

r integrale da trasi'onnarsi , diventa per le (17)
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Preseutetnentc coi valori (27) n. I i in. p. si vcrifichi I'idenlita delle equazioni;

, ,
tlx i, dx , dx , dx\

k"h - o'-ih = ,(7- I'l da + '"i db + "i 57/

'a'". - '''3/. = 7/. I'-i da + '"-i dh + "i t]

, ,
dz I , dz dz , dz\

I, III. — III, /., ^=1 -,- \ L ,—h III., ,, 4- «., j-

le quali per la prima, sesta e nona delle (28) n. 14 m. p. diventano

'2 '"3 - '":! h=in-^' ' 'i '"
1
- "'3h^Tc^ ' '1 '"2 - "'1 '2 = <i7

''^ •

In conseguenza la quantita (18) risulta

r'/^(«,177 + «-2rf7 + "3d7)'

e per 1' ultima delle (20) n. S di questa Memoria, sempliccmcntc 7"'//-, ossia

a motivo del nolo valore di T in H , ancora piu scmplicemente la sola r , c

piio eslrarsi dal segno inlcgralc pcrche non conticnc le variabili ^, -q, 1!,

.

Dopo tutto qucsto , e falta riflessione clie pei limiti degli integrali coUe niiove

variabili possono ancora prendersi I'infinito negativo, e il positive, per le stcsse

ragioni addotte quando le variabili erano le f, g, k : avendo sott'occhio le (17)

troveremo che i valori (12) si mutano nei segucnti

B=z r'^S. T{m,^ I -f m, y] + m^ If

C= T'S.T{n^l + K-fi + n^^f
(19)
^ ^ D — 2r'S. r[ /,H + /.r, + l^l] [iihl +w.jyi +»',^)

F= 2r^S. T\m^l +m.,-fi +m^X,) ( n^\ + «.//) + n^X,)

dove adesso il simbolo .S ha il significato

(20) S.= Cdl fdvi Cdl

e la r ha la coniposizione espressa nella (15).

Se poi poniamo per abbreviare
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escguendo nclle (19) i quadiali e i prodolti, vedreino die si cainbiurio in quesU-

allre

A = r'( i^A + llM+ ;^A--f 2/, !.,0 + •il^ IJ> r- il., I^Q)

B — r'(»)- A + m\ M + mlN -f lm^m^O + 2m,fn, P +- 2mjW,0)

C= r\nU + nlM+ nlN-h 2n, w^ 4- 2h, h^P -f- 'in., n^Q)

D —'i^'{l^m^L-h l.m.M + l^m^N

(22) + (/,w, + m^h)0 + (/,m, + m^l^)P + (/,»,., -f- '",/,)(?)

£ = 2 r*( /, ;;, /. + /., «., M + /j h^ A'

F nz 2 r' (J« , « , i- + '"-2 "2 j'/ + "'3 «3 A'

+ (w, n^ + H^JXj) + [w^ «3 + »i>ii^)P + (wij Wj -f- HjH/,) C|

.

II confronto di quesle cqiiazioni colle (23) dol n. 3 di questa Memoria ci per-

suade , anchc senza eireltuaic opciazioni , clic i valori deile sci (juaiilitii

(23) A, S, n, 2, *, T

cola serine, debbono essere i niedesimi di quelli delle sei quantila

- 2r-L ; — 2r-J/ ; — 2r^iV;

^
' — 2r-o ; — 2r-P ;

— 2r-(?.

Infalti, Iraiine la dill'erenza dell'esservi nelle precedent! (22) le sei quantila (24)

invecc delle (23), tuUo il reslo e egualc nei due sisteini di equazioni; quindi

le sei quantita trattale nell' uno e nell' altro caso come incognite , avranno

,

dopo la risoluzione delle sei equazioni lincari , rispellivamenle gli slessi valori

,

ossia saranno rispettivaniente eguali fra loro.

Perlanlo, richiamato il significato delle denominazioni (21), a\Temo

, , Am- 2r-5. Tl- ; S. = - 2r-S. Tr.- ; n = - 2V'S. H"
25

i' =r - 2r-s . Tin ' * =1 - 2r-s . r?^ ; t = - 2r-s . Tr^l .

Cosi le sei quantita (23) che ontrano nelle equazioni gcneralissime (13), (16)

n. 4 di questa Memoria, poi puuti inlenii della massa e per quelli alia superficic,

sono date per espressioni che si riferiscono alio stato rcale e sono di cliiara

siguificazione
,
giacch^ il simbolo S e qucllo di un integrale Iriplicalo . come

nella (20), c T ha la composizione indieala nella (13).
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38. Lo Irovalc cqiiazioni (2:2), (23) possono sorvire a molli iisi : vodiamo

qui como per osso \('up;aiio liconfcrmatr Ic pii'i Nolle diseusse equn/.ioiii generali

rclati\e al ino\iiiieiili) de' lliiiili : e come iuollre Neniaino per esse ad acquistare

idee piii adequate iulorno alia costituzione di tali corpi. La composizione ana-

liliea della loiza iulenia T (espressioue (ITi)) per ([uesta sorla di coi])! preude

uua strulluia lutta paitieolaie , aualoga al concetio clie cc nc sianio foiiuali nel

Capo V lu. p. Dicemuio elie uei lluidi non e couie nei corpi in generale
,
pei

quali a espriiuere 1' azione reeiproea dolle nioleeole non basta farla sollanlo

funzione della distanza, pei lluidi basta beuissimo, non essendo in giuoco per

essi r azione secondaria dovuta alia figura dclle molecolc. Prendcrcmo pertanto

la T della forma

(2G) nr.y.z,^V+rr-i-V)

e sara I'cspressione della forza interna fra il punlo {x,y, :) c quello di coor-

dinate ,r + E , :'/ + ') ' ^ + 'C , Jei quali la distanza e appunto espressa dal

radicale y/
E'-+ r,"+ C" . Veramente la forza interna ela/iT, ede T ^ j-^

(equazione (II) n. 72 m. p.), come si e dclto anchc al n. 30: ma cio non fa

difetto perelie p eguaglia il radicale \j^'+rf +"(,, c quindi il dcnominalorc 4p

puo inlendcrsi fuso nella funzione. L' aver poi fatto entrare per maggior gene-

ralila nella eomposizione della T le coordinate x, y, z d'uno dei punti, esjdicite

al radicale , muove da una ragione che in appresso spieghercmo in dilluso.

Adottata la forma (26), i prinii trc integrali

S.Tl- ; S.T-/)- ; S.TV

pei quali soli differiscGno le A, S, n nellc equazioni (23), giusta i piii ovvj

principj del calcolo degli integrali dcfiniti, sono neccssariamcnte eguali fra loro

perche le leltere H , /), J^ v' entrano solo istrumcntalmente c possono scambiarsi.

In conseguenza abbiamo

(27) A = S = n

Gli altri tre integrali S . T^-q , S . Tl'C , S . Tr,^ conservando il valore

ma cambiando di segno quando lo si muta ad alcuna delle £,/),(, ancora

pei priiui principj del calcolo degli integrali dcfiniti , sono tulti zero. Ouindi le

altre tre eipiazioni (2o) ci danno

(28) 2 = 4> = ¥ = .

Le equazioni (27), (28) sono le caratterisliclic dei fluidi (equazioni (9), (10),
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Capo V 111. p.). Esse riducoiio Ic e([uazioiii geiieralissinic per tiitti i sislemi

(le (K) n. 4) alle (II) n. G2 in. p., come coli si e mostialo: ma (|iii si lia

nil vantagEjio di piii clio indiclicru IVa poco. Iiitaiilo iiolcro die (|iicsl() andu nto

per la dimosliazioiic dcili' ('(piazioiii liciicraii spcltaiili al iiioviinnilo dc' lluidi

,

aiidaiiK'nIo lud quale si ammeUe il [)iiii(ipio fisico cniinciato al cominciarc di

qiicsto Capo , insicinc all' allro sulla ccssazionc didla Corza secoiidaria di ciii

laiito si e discorso iicl Capo V in. p. , non piio pin andar soijiicllo ad alcuiia

di quelle obhiezioni ch' io non ho dissimulate al n. GK in. p. Alia prima di esse,

clio 6 la pill forte, io lio cola data una risposta la quale non la scio^lic inte-

rainente , ne le dul)l)iezze |)ossono esseie del tiillo dissipate iiemmeno eol

rai^ionainenlo cs|)oslo al n. 7G in. p., perclie e veiissimo stare la proprieta ivi

discussa per quelle A,B,C,D,E,F, ma 11 tradurla alle sei A, 2, in-

contra un' altra obbiezione suggerita dall' osservare le (27) n. 38 m. p. Non mi

tratleiigo in nlleiiori spiegazioni non essendovi ora pin bisogno di quel ragio-

namento a fine di giungerc alle equazioni caratterisliclie dei lluidi, le (:!7), (28).

II gia dello de' sei integrali die formano i sccondi mcmbii delle (21), si

esprinic colle equazioni

L—M-N ; 0=P=Q -Q

e queste, insienie colle equazioni idenliche (31), (33) n. 07 m. p., riducono

le (22) alle seguenli

le quali conscntono picnamente colic (36) n. G7 m. p., slando qui la L in

luogo di -^- p5 , come si ricava anchc dalla prima dellc (2o), a meno ddla

differenza di segno , che dicemmo in quel luogo pcndere dal nostro aibitrio.

Abbiamo anclie dello al n. G7 in. p. che tali valori (29) dellc sei A, li F
dipendenli da una sola indelerminala L, costituiscono la vera dilFoienza fra

i sisteini lluidi e quelli (pialnncine , ma cola furono desunti dietro la inaniera

speciale usata da Lagrange (n. GC in. p.) per 1' impianto dell' equazione inec-

canica spettante ai lluidi , dove die la dimostrazione ora recala li fa diseendere

da consideiazioni affatto diverse. Tali dillerenti analisi che conducono al niedc-

siino fine e si comprovano a vicenda , inspirano scmprc maggior fiducia , e

altestano 1' cccellenza di quest! metodi.

Chi confrontera le cose detle in questi numeri colle gia da me avanzate al

n. tio, § V ddla Memoria iiisciila iiel tonio Wl di qucsli Alii, si accorgera



480 DI UN PRINCIPIO CONinOVERSO

clip la soslanzn della dimostrazionc o aiicora la niedcsima ; ma la non abbiamo

circoscrilla la forma (20) della T ai soli lluidi, come era pur nccessario di fare,

e facemmo adesso.

39. Diro era la ragione per cui nella (27) ho conservate le .r,y, z di uno

dei punti a comporrc la T fuori del radicale. Cliiunque si faccia a considerare

attenlamente Ic azioni interne che si alluano fra le molccole dei corpi, capira

ch'esse sono di due sorte. Vi sono quelle di allrazione o repulsionc che pro-

dnrrebbero efFcllo anche quando non fossero applicate le forze esterne A', 1', Z:

e vi sono azioni reeiprochc provonicnii appunto dalle forzc ostcrne A', Y, Z ap-

plicate ai singoli punli del corpo , che avrebbcro luogo ancorchii non vi fossero

quelle prime. Per formarsi un' inimagine dello sccondc puo immaginarsi un

sistema discrete di corpi legati fra loro con vcrghc imperniatc a ccrniera nei

luoghi dove si altaccano ai corpi: tali verghe sarebbero veicoli d'azione reci-

proca dei corpi , detta da Lagrange forza passiva , indipendentementc da ogni

altrazione o repulsione fra essi : sono qucste forze interne provenienli dalle

esterne, che si chiamano propriamcntc pressioni. Siccome in ogni punto la pres-

sione e un risuUato dollc forze esterne applicate a tutti i punti del sistema : si

capisee facilmente che un tal complesso di cause essendo dalle diverse parti

in circostanze diverse, per un punto alto o basso, per un punto vicino alia

superficie o verso il mezzo del corpo , la pressione varicra e sara quindi funzione

di X, 7j, z. Ecco il perche nei liquidi la pressione muta pei varii punti del

corpo ,
quantunque si suppongano costanli la densita e la gravita. Doppio e

(|uindi sotto un cerlo aspetto 1' intervento dclle forze esterne A', Y,Z nelle

equazioni generali meccaniche : esse vi entrano csplicitamente in termini destinati

a riceverne Y espressione , come vedemmo piu volte , ma sono una seconda

volta contemplate in maniera sottintesa quando si valutano le pressioni che da

esse dipendono o che sarebbero nulle se esse non fossero. Esse agiscono lungo

le stcsse distanze fra molecola e molecola , secondo le quali agiscono anche le

forze interne attive, ed 6 percio che queste forze interne delle due specie si

sommano o si sottraggono. Nei liquidi Ic pressioni la vincono di molto sullc

anzidette forzc molecolari , cosicche non fa di solito un fallo sensibile chi non

tien conto che dclle pressioni , considerando i liquidi come amniassi di molecole

afTatto slegale, alia maniera che facevano i geometri nostri maestri: nei solidi

invcce le azioni molecolari si rendono tanto grandi da bilanciare e vincere le

pressioni. Quello poi che importa moltissimo di fissar bene e che le suddette

pressioni, provenicnti dalle forze esterne applicate hanno, coUe azioni molecolari

propriamente dette, comune la proprieta di non estendersi se non ad un pic-

colissimo numero di molecole intorno a ciascuna molecola. Basta pensare un
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momcnto a quel sistcma di corpi congiunti con vcrghe chc ho descrillc di sopra

per capir subito come ogni molecola non preme all' ingiro clie suUe contigue

,

Ic qiiali alia loro volla premono sulle loro contigue, e via via. Per questa

coinunanza della proprietii fondainentale razionc delle due sorte di forze inlerne,

passive ed allivc , 6 espressa simultaneanientc dalla A' o dalla T supcriormcntc

adoperata nei calcoli: e ci6 tanto pei solidi quanto pci fluidi. Pei fluidi adun(|uc

conveniva manlcnerc nella (2G) le x,y,z esplicite al radicale, in contcmpia-

zionc di (|uella parte della T, chc rifercndosi alia prcssione , niula secondo i

diversi luoghi.

Taluno potrebbe obbiettare che dovendo la forza interna A', ovvero T, cs-

sere una funzione sinimctrica relativaniente alio coordinate dei due punti (n. 72

m. p.), sarcbbc stato piit giuslo adottare pei fluidi invece della (20) la forma

|(x, y, z ,y E'+ /•r+ !;') -h 4/(-r + 5 , ?/
-!-

"I , : 4- !; , v'^'-f-Y]-+C-) •

Senza negarc la giustczza dell' osservazione diro che pel presente caso cssa

diventa inutile. Difatto , ammcssa quest' ultima forma , e svolta la seconda ^
in serie per quelle \,-r^,X, che sono in somma coUe x,y , z , avremo dalle

due i|; in complesso, primieramente un termine della forma (20), poi una serie

di termini in eiascuno dei quali essendovi per faltore una delle $, r, , i^, od

anche le loro potenze e prodotti , introdurrebbersi intcgrali della stessa natura

di qucUi che al n. 30 diccmmo potersi trascurarc.

Se il corpo essendo lluido non ci fosscro forze esternc applicate , nemmeno

la gravita, ma bensi forze interne di clasticila, si fa chiaro per gli addotti

ragionamenti che la T non dovrebbe contenere le x, y, z esplicite al radicale:

quindi gli integrali S. Tl'- , S. Trf , S. TX,- si ridurrebbero ad una sola e

medesima costante , e la forza interna espressa da A , o S , o n (equazioni (27))

sarebbc (equazioni (25)) proporzionale al quadrato della densita. \i questo un

teorema di cui , appoggiandosi ai calcoli di Laplace , fece uso il signor Mossotli

per aver I'espressione dell' clasticila dell'etere. Veggasi la sua Memoria: Sur

les forces qui regiswnt, etc., Turin, 1830.

Avvertir6 di non prenderc equivoco per quei casi nei quali si dovesse tener

conto deir attrazione delle molecole le une sulle altrc a distanze finite , come

accade quando e questione del fluido elettrico, o si calcola I'attrazione newloniana.

Per verita tali forze possono considerarsi interne, giacche sono fra molecole e

molecole, e anche per esse varrebbc tutta I'anaHsi del Capo VII m. p.: per

allro , non applicandosi piu in tal caso il principio fisico delle azioni molecolari

esposto al cominciare di questo Capo, non sarebbe piu permesso trascurarc i
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lormini dopo i jiiimi soi noUa seric (17), n. 73 ni. p., c (piindi non piu si

soslrnrbbe 1'
aiiiilisi clie ci comliissc alio cquazioni {H), (25). Mancala per tal

iiiodo la possibilila di calcolarnc 1' elVetlo per questa via , si usa inlrodiirre

I'ospressionc di tali foize nellc equazioni general!, come sc fosscro forzc cstcrne,

ajigiungendole alle A', )', Z : del chc oceorrerJi in appresso rccar qualchc esem-

pio. li eio e possibile, pcrclii' la finiziono A', ovvero T i'ra le molecole (la

|ualc c incognita c solo detcrniinabilc a posteriori in virtu dellc equazioni stesse

,

[iiando si tratta di forzc molecolari o di prcssioni ) e invccc di forma nota

,

sapendosi nei casi sopra ricordali die la forza e inversamenlc proporzionale al

[uadrato della distanza. Anche in tali casi pcro la pressionc fra le molecole

contigue non ccssa di aver luogo e d' esscre calcolabile alia manicra indicata

nei nnmeri precedenli : ma la forza interna atliva non fa piu parte di essa

,

sibbcne figura, come si 6 detto, tra le forzc cslerne. Di qui il modo di rispon-

dere a cbi ci riniproverasse il non calcolare pei fenomeni terrcstri ,
per escmpio

nei moto de'lluidi, I'attrazione newtoniana a distanza fra le molecole. Se volete

considerar questa forza in quanto opera a produrrc anch' essa un tantino di

pressionc, il suo cffetlo c fuso nella T sopra conlemplata: se poi voleste che

si tcncssc proprio conto anche del suo valorc esplicitamcnte , csso per la ragione

gia delta dovrebbe comparire unito alle X, F, Z : ma cssendo sommamcnte

piccolo nella valulazione de' fenomeni terrcstri in confronto dellc altre forzc in

giuoco, puo trascurarsi senza crrorc sensibile.

40. Passiamo a discorrere de' sistemi superficial! , c prima di applicare anciie

ad essi la stessa doltrina desunta dal principio fisico che rcggc le azioni mole-

colari, vediamo quali sarcbbero per essi le equazioni general! del moto de' fluid!

incompressibili , tratlalo alia maniera di Lagrange, a qucUa stessa maniera chc

a! n.' 66, 07 m. p. vedemmo dare risultati esatti, perchc confermati da dimo-

strazioni procurate altrimenli.

II valorc della densila nei sistemi superficial! e

(30)

esse risulta da! n.' 12, 67 m. p., e dalle denominazioni (23) n. 10, c I'abbiamo

gia avvertito anche sul fine del n. 32. Poiche dunquc alia maniera lagrangiana

qui adottata non abbiamo altra condizionc oltre (juella di r costante ,
1' unica

equazione di condizionc da contcmplarsi sara

a.'b — i- =1 cost.

e, giusta il mctodo, ncll' equazione gcneralissima (30) n. 9 dovremo mettere

sollo il sccondo doppio segno integrale l' unico termine Ao(a3 — r)
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ossia il trinoniio

(31) A3oa 4- Aao3 - 2A£S£.

Avciido pcrtanto solt'occliio i valori di «, 3, i tesli richiainati, il |)ara;;oiic dil

tiinomio jMccedcnlc col scstinomio sotto il sccondo segno intcf^ralo dell' equa-

zione (^0) ii. !) ci dara

X

P

2A3 ; lA = 2Aa ; v =
= T = .

2A£

Oiiiiidi dalle (32) di quel n. 9

(:)2)

^3-2a(3J,= <lb

il/, 2a|

2A|a-

2A
I
a

lib

'I'J

,11,

'

<lz

dh

dx\
(la I

'Il

(la

"^Ta

Da (|uanto sponemnio al n. 10 abbiamo

V"»''J w — (1(1 dh

dji dx
da dh

coiravvertenza die la gli apici indicavano le derivate qui scritlc al modo nidi

naiio. E le (43) di quel nuniero ci danno

(34;

A = 2Aco 2r

B

dx\"-

db

^AcoUKf + afr

g dx dx
^^ da db

Q rf!/ livi

"^da db\

C= 2A(
dx dy

da da

dx dij

Tb dl
. Idx dy dy dx\ J

'\da db ~^ da dbj\

Prcsentementc si osservi che a motivo delle note cquazioni identiche

dz
da

dx
da "' da

dz

db
id£ __

dy
^ db "^ "'db

dove z',z, sono Ic derivate della :; per x e per y; i valori di a, 3, £ (equa-

zioni (23) n. 16) diventano

(35) 3 = (l + -)(^f+(l + -)(gf+2z'z,^

, 'fi^dx dx j , _i.(h dy
— I' "^ - ) da Tb^ \^'^ "'> da db

dx dy
db

,^ /rfx dy dy dx
'' \da db "^ da
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in conscgucnza dei qiiali e del qiiadralo della (33), le (34) ci somministrano

dope tacili riduzioiii

(36) A=^[i + zf) ; B = '-^[i + z--) ; C:^~^z'z,.

Poniamo n = ^^^

ossia per la (40) del n. 1

(37) n=i^^

essendo 7? il radicale dello spianamcnto delle superficic, come fu esposto al

nurnero citato. Si vede subito, avendo sotl'occhio i valori (36), che le (44)

11. 9 si riducono

\
tlrj dx dij

(38)
j,^/j._g]_:Ln(i+£l)_lJi=%

dl^j dij dx

^ ^[^ - d?j - -TF- + -IT '

formole notabili che ci verranno utili in qualciic applicazione. Si puo osseivare

che appartenendo esse ai sistemi superficiali , sono in certo niodo piii complicate

delle (11) n. 62 m. p. pei sistemi fluidi a tre dimensioni, giacche si veggono

in ognuna binoniiali i secondi menibri colle derivate parziali , delle quali non

entra che una per volta nelle equazioni piii general! messe a confronto.

41. Ora veniamo a riassumere la trattazionc dei sistemi superficiali applicando

il pvincipio fisico di questo Capo : e prima notercmo le modificazioni ch' esso

introduce negli integrali definiti duplicali componenti la serie che forma il secondo

membro della equazione (25) n. 16; cio in corrispondenza a quanto si e gia

detto pei sistemi a tre dimensioni.

Se poniamo mcnte alia precedente equazione (22) dello slcsso numero (16)

ci accorgeremo subito che non abbiamo qui a considerare se non i tre integrali

definiti che sono coefficienti di Sa , S3 , Bi : cio6 , sosituita la lettera T alia A

,

(39) jdfUUj.Tf- ; jdf}'df,.T(f ; ^fdf (dy . Tfg ;

i coefficienti dei termini segucnti sarebbero gl' integrali

(40)
y'lf.\d{I.Tf' ; \ldf\dfj.Tg" ; jdf (dg . Tf^g'-

jdfjdg.Tf^ ; ^j'dfj'dg.Tpg ; cc.
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ove Ic f, (J
sotto i scgni capitano per lo meno con Ire dimcnsioni , c si lasciano

andarc giusta il gia dctlo , clic a momeiili ci verrci in acconcio di ricordare.

Anclie (]ui, come iiclla ospressione (3), la T e da ligiiardaisi funzione dclle

coordinate di due punli , cioe delle x,y,z di un prinio punto, e dcile

,
rfx „ ,

ilx , 1 iPx ,<

, dz r dz , { (l*z ,, ,

di un altro punto, confonne gia si disse di ([iielle segnate (4). Solamcntc dcvosi

avvcrtire die qui essendo il sistema superficiale , le x,y,z si consideiano

funzioni di due sole variabili a,h , e la z dovri poi essere riguardata quale

funzione di x,y secondo la natura della supcrficie.

Dovendo qui pure gli integiali cstendcisi per tralti brevissimi dclle variabi-

li /, 7, ci sara facile capire, adattando al caso di due variabili i ragionanienti

esposti per tre al n. 36, che potremo non tener conto degli integrali (39),

trascurando i (40) come inscnsibili al loro confronto: cosi che ritenendo, in

riscontro della notazione (6), il simbolo

(42) s.= rdfrdg.
^ — X *^ —

X

i coelTicienti delle oa , §3 , oe nella serie (2o) n. 1 G saranno gli integrali S . Tf^ ;

S . Trf' ; 2 S . Tfg ; e questi soli dovranno anche darsi per valori ai cocfllcicnti

delle stesse variatc nell' equazione (40) n. 18. Tulti gli allri termini concorrcnti

a comporre i valori di quei coefficienti X, [x,v si lasciano via, perche prove-

nienti da termini della serie (25) n. 16 aventi per fattori quegli integrali tras-

curabili; lo stesso devc dirsi anche dei coefficienti delle 8x, S;, ow, e delle

quantila A,0. Per tal modo viene introdotlo nella equazione generale (3)

del n. 1 2 , sotto il segno integrale duplicato in luogo dell' altro inlegrale , un

trinomio , cui per renderlo confrontabile con quanto si Icgge nella formola (30)

n. 9 , daremo la forma

(43) ^Sa + ^oS + vas

essendo

(44) X=2S.77-- ; fi = 2S.r«/- ; v=2.S.7'/-y.

Qui occorre un' importante osservazione , la quale rende ragione di alcune

caute parole messe al principio di questo Capo. ^ edemmo die i inetodi lagran-

giani con due diversi c grandiosi andamenti (Capi II e III) ci persuadono che
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volenilo abbracciare le (|iiestioai ineccaniihc spcttanti ai sislemi supcvliciali in

liilla la loio goneralita, convionc iiilroiUmc sotto il socoiulo iiUograle duplicato

(equazione (30) n. 9) un sestinoniio c non il solo trinomio (43). Ora invece

r applicazionc del pvincipio fisico n-lativo all' azioiic molecolare liniiloicbbe la

considcrazioiu' unicainente al trinomio (43): il clie lialza nol noslro concetto

r analisi del n. 1 , clie diceninio ristretla ad un caso particolare , ma chc intanto

a\Tebbe tutta 1' estensione che corrisponde al piincipio legolalore dclla moderna

fisica molecolare. lo pero tcnu;o per fermo clie la compiuta analisi del moto c

deir cquilibrio de' sislemi superficiali csigc il calcolo del sestinoniio , e la con-

siderazione dclle sci forze, conformc si 6 detto al n. 32 del Capo precedente.

In appoggio della mia opinione vale il rilleltere clie il principio fisico dcH'azione

molecolare applicalo ai sistcmi linear! (come vedremo fra poco) riduce ad una

sola le trc forze gia risconlrate per tal sorta di sislemi col nietodo lagrangiano,

c anchc qui per doppia strada. Eppurc (Capo precedente n. 31) le forze che

vengono dalla flessione c dalla torsione delle linec clasliche banno un riscontro

in nalura. Qui I'analogia forniscc un forte argoniento per credere chc avranno

un riscontro in nalura anche le forze delle quali ci ha mcsso in avverlenza,

parlando delle superficie , la considerazione degli altri trc termini del sestinomio,

ossia (come dicbiarammo al n. 33) le forze che agiscono sui due raggi di cur-

vatura e sull' angolo da essi comprcso. Pcrtanlo 1' applicazionc del principio

iisico adottato in queslo Capo, se puo abbracciar tutti i casi dei sislemi a tre

dimensioni , compare mancante per alcuni casi dclle altre due sorte di sistemi

:

riesce pero a rappresentarc rigorosamente anchc varii casi di qucsli secondi,

tra i quab quclli spcttanti alia teorica dei fluidi , come diremo in apprcsso.

42. Trasfornieremo gli integrali (44) lenendo un andamcnlo conformc al

praticato per trasformare gli integrali (12): porremo cioe, in riscontro colle

equazioni (14),
'

^^raf + MS + lTa^f'^^'-

talche la composizione della T sara in generale qual'e rappresenlata dall'cspressione

(46) T(x,y, z[x.y), x+ l, y + i], z[x-^l, y + v))).

INelle (45), prendendo per incognile quelle f, g che nei secondi membri sono a

dimensione lineare, potremo cavarne i valori, i quali, rammentata la(33), saranno

I y (III lfx\
,

'J = '''[''
77,
- ^ da] + '''
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dove negli eccetera seguirchbcro Icrinini colle
f, 7 a noii menu tli due dimcii-

sioni, termini clie mediante la coiitinua sostituzione dcgli stessi valori (47), si

eanihierehbero in altri coi (juadrali e col prodolto delle \, r^, e colic polcnzc

|)iii elevate delle medesime.

Voleiulo trasformare uii iiilcgralc diiplicalo prcso per le variabili /,/y in iin

altro per le varialtili H-v;, si sa die conviene iiitroduiie sotlo il segno, come

fatlore , il valorc del binomio

il ''i _ '''J .''i
;

ealcolaiidolo perlanto coll' assumere i valori (47), si trova

ovc r aggiunta significata dall' eccetera conlerrebbe termini nei quali le ; , •/;

sarebbero per lo meno ad una dimensione , e puo lasciarsi andaie per la raijione

(lie direnio a momenti. La quanlita (48) si riduce poi semplicemcnte w in lorza

della (33), ossia YR in forza della (40) n. 10, c puo cavarsi fuori dal segno

integrale non contcnendo le varia])iii \,r^.

F)opo cio, avendo sott' occhio le (47), e la ricordala (40) n. 10, gli inle-

grali (44) risultano

(49) ^ = 2T^Ii^S.T{r^-l^

dove il simbolo i>'. ha il signilicato

(30) S. — \d'i,{ (l-fi .

Ho trascurato nei valori (49) i termini seguenli , i quali avrebbero avulo sollo

il segno integrale le ^,y) a piu alta dimensione della seconda, e la ragionc e

la medesima gia addotta al n. 41 sul poter Irascurare gli integrali (40). I)i <|ni

anclic ii perche potevasi lasciar via nell' espressione (48) I' aggiunta indicata

dair eccetera: quell' aggiunta nou avrebbe dato che termini di qnelli che adesso

abbiamo trascurati.

Pongasi per abbreviare

(r>l) /. = S.r?- ; J/=.S.7'-/i-
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c vedremo facilnicntc i v.aloii (49) mutarsi in qucsti altri

dx fly

lib lb

(.2) (x=:2r»/i'JL(gf4-3/(5-:f-20'^^(\n An

(
\na db da dbj da db i

Oltcnuti questi , interessa assai aver anchc quelli dcUe A, B , C chc cntrano a

coniporre le equazioni mcccaniche goncrali (44) n. 10, ridoltc alle vaiiabili dcUo

stato rcalc. A tale iiitcndimento convicn trovar prima qucUi dclle L^ , j)/, , Lo , Mj

(equazioni (41) n. 10) : falta anche qui 1' avveilenza sugli apici come aH'occa-

sione dclla formola (33). Sostituiti i valori (52), c tencndo d'occhio la (33) e

la (40) n. 10, trovcremo dope facili riduzioni

Partendo oia da qucsti per calcolare le A,B,C sulle(43) n. 10, sempre col giuoco

della (33), troveremo valori molto semplici, i quali, richiamatc le (31), saranno

(53) A = 2T^R^S. Tl- ; B=i ^T'-R^S. Tr^ ; C = •iY'-R^S. TU

^otabile e qui il pregio della semplicita come nei valori (23) n. 37 ai quali

ser\'ono di riscontro : qui come la possiamo formarci idee ben chiare sulla slrut-

fura di tali quantita.

43. Facciamo 1' applicazione dellc trovate formolc al caso del fluido che si

muove in una superficie, caso pel quale I'analisi non e certamente soltanto

approssimata , ma esatta : essendo qui fuori di dubbio chc non hanno luogo le

tre ultime specie di elasticila delle quali parlammo alia fine del n. 41.

Come al n. 38, e a riscontro della espressione (2C), la T diventa

T(x, y, z{x, y) , ^l'+;f+\z[x+ l,y+ -ri)-z\^

e puo considerarsi ridotta piu semplicemente alia forma

(54) T(x,y,z, ^l^+ri'+{z'l+zrfii'),

perche immaginando svolto il radicalc, e quindi anchc la T per gli altri termini
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(Icllo s\iluj)po (li ;(./;-|-^ , ij + y,) olln^ i due priiiii clif si (•(inscrvaim. ci \ci-

i('l)l)i'i(> (li (HU'ij,li inlcj^rali die clici'iiiiiKt potcrsi Irasciiiarc.

Coiiviciic ailunque per conseguire i valor! di A, .)/, () colle (51) calcolari'

(|iioi tro intc^iali coUa forma di T scritta nella csprcssione (34). Osserviamo

csscre ideiilicaiiienle

Ouiiidi
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vodiemo facilmciUc come i precedenli valori ilivcnlino
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il piiiild (./•, //, ;) sia sopin quL'sta curva di contoiiio: le cquazioiii niecianichi-

siaiio iiitesc liniilalc al nioto e all' cquilibrio di qucsta sola porzione di'l sislcma.

ic'staiido siipplito rfHi'llo di liilla la maU'iia lircostante da prcssioni csiTcitatc

sidl' aii/.idoUa iinca dl corilorno.

Quelle eijiiazioni (47) ii. 10 ei daiirio. visli i valori (6!),

U\z'z, + {\ + :;);i'\ =

n\z':,,i'-rl +c'2|^0

n\z:, -\- {I + z;)y'\z' + ll\z'z,,y+ i + :'*]--, =0
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(IfUii ]>r(>ssioiu' ill qiiadi-alo della dciisitii. Clio poi lo Ire componoiili icltaniioliiii

(Iflla prossioiio dobbano csscre in quel punlo le (X), (jj.). (v) molliplicalc per

la densila linearc (r), si trovera convenicniissimo dopo aver ricordati i ragio-

namcnli addotti sul fine del n. li-i. Vorrei clie qiiesli inoltiplieali csempi servissero

a peisiiadere elie la cliiarez/a delle idee lisnlla sollanlo dal ((iniplesso di tulle le

parii della queslioue esaiuinala neU'insieuie delle varie e([ua/,i()ui per rinlerno dei

sistenii e per i limiti : equazioni clic cmergono sponlancamente dai nostri nietodi.

45. Metlo la tlimostiazione del tcorema gconieliico enunciato riguaido alle

IVazioni (04). Che la souiuia dei lovo quadrali eguaglia runila, condizione in-

dispensabile allinehe esse espriniano i valoii tlei eoseiii dei lie angoli I'alli da

una rctta coi Ire assi oitogonali , c propricta facilnieiile vciifieabilc dopo rieoidali

i valoii di U e di 1': nia 1' andaiiiento rcgolare e il segucnle.

Siano
, ,

/ — J TO — 1/ 11 — :

le equazioni di una retta die passa pel punlo {x,y,z): a, p, y sono i tre coseiii

degli angoli ch' cssa fa coi tre assi ortogonali. Tal retta deve essere perpeiuli-

eolaie alia langenle nel punto [x, y, z) della curva a doppia curvatura, tangeiUe

le di eni equazioni sono

r- _ 11—1/ _ ?: —

s

y' ~ <L^
dx

Dunque 1' angolo fatto da queste due rette deve esscrc rctto, c quindi per teorenia

nolissiino fia i coseni dcgli angoli da esse fatte coi tre assi

(6) a+Py/'+Yj|=.0.

Di qui la nostra retta deve giacere sul piano tangenle alia supeiiieie nel pun-

lo (.r,//,2), piano la cui equazione e

[p — x)z' +{q — !l) z,-r — z\

i valoii perlanto di J,m,n cavati dalle [a) debbono soddisfare a quest' iiltiina

equazione ove incttansi per p,q,r : di qui I'altra

(r) a:' + pc, - y ^ .

Aggiungiamo 1' equazione
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porlala ilalla coiulizione pin sopni liioidala. La lisoliiziouc dclle Ire n|iia/.i(i-

ni (/;) , (f ) , ((/) , die si preseiila I'acile e lascio alia pcri/ia ilcl li'lldir , <laia

per a, fl, y i valori (G'l).

'i (J. FiiialmcMito ti-allcremo prosso a poco alio stcsso modo anclic i sistcini liiicari.

(Jiii pure, conic al u. 40, farcino procrdcrc I'atialisi del iiiolo di iiii li(|nidci

alia iiianiera di Lai^raniijc
,

giiisla la ijiiale si conlpiupla la sola eoiidizionc dclla

donsita costante. Esscndo ( ii. I 1 , 07 , iii. p., ed cquazione (C) n. 1 3 deiratliiali' i

r--L

iii'lla supposizione della dcnsila costante avremo

a = cost.

;

eppem il lermiiie da aggiungcrc soUo 11 sccondo iiitegrale iieH'equazione i>eiu'-

ralissinia (8) del ii. 7, sara unicamcntc -^Xoa. II case attuale combina con

t|uello degli altri due coefficienli u, v resi luiUi, gia trallalo nel n. 7 anzidello:

sono pertaiito (]ui applicabili le equazioni cola segnale (1 4), die ridiicono le f I i;

ivi precedenti allc

U;.) rr|F-g)=.(M:)'

esscndo V = ^1 -\-y'-+ z'' ;

(jui gli apici indicano le derivale di //, : rclativamcnte alia x. Da queste si

cava il valorc di -p , come iicUa (15) del citato nuniero, die e bene d'iiniiia-

giiiare lipeluta in qucsto luogo.

Niste poi le ecpiazioni (!)), (11) del n. 7, e rieordato quanto si <"• dello nei

liioglii analoglii pei sistenii a trc c due diiiiensioiii (n. ."il ni. p., e n. Ki e 44

deir attuale): si capira die a ciascuno dci punti aU'cstrcmita del sistenia linearc

deve venTicavsi un' ecjuazione

(X)Sa; + (a) c// -+- (v)oc + y\- {^^ + !l'°!l + -'^-) ~ ^ '

la (piale si rompe iielle tie

(GO) (A):=j^ ; ii>.)r-^. ; (v) = n-'
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ossendo (X), {[i.)., (v) Ic tre componcnli iTUan!j;()lari seeondo i tie iissi di una

I'or/a apjtlicata singolarniontc a quol piinto ostiomo.

E adi'sso vodianio a clic \i('ii lidolta la (jiu'slioiie dci sistcmi liiieari dal j)riii-

lipio adotlalo in (pioslo Capo.

Cousiiloralc Ic (-(inazioiii (5), (8) del n. 12 capiromo die nella serie (8) hastera

lencr conlo del solo prinio terniine C)^* • ^-sseiulo (I) =r \(lf. Tf''

V T della lornia

(07) '/"(.(•, //. :, x+l, !i[x + I) , z[jc + E))

i;li allri eoeflieienti nella seric sarebbero inlei:;rali do\ e sotto il seisno la T \t'r-

rcbbe ad ossere niolliplieata per /''./'', ec. , e si piovercbbero Irascurahili eon

laiiionanuMilo analoi^o al i;ia falto per gli allri due sislemi.

Abliianio poi

(68) ^ = ,;«/+ 2 d7?
/'+"••

e ne dcdueiaino inversamcnte

da

dove neir eccetcra seguirebbero termini colla I al quadrate , al enbo , ee. Que-

st' ultima pu6 anche seriversi (vedi cquazione (13) n. 7)

((in) f=rvl + (ic.

e eon un lal valore di / trasformato il precedcnte integrale risulta

(1) rrz r^f^ frf^ n-;

aiaeclie si trascurano per la solita ragionc gli inlegrali seguenti nei quali la E

sotto il segno fosse a piii alta dimensione della seconda.

Ecco il eoeffieieute di oa quelle stesso die piii sopra abbianio designate eon ^ ;

(|uindi

Pel case del (luido la forma della T e giusla il dette piu \ olte

r{

r

,?/,--, ^V'+(2/'^ + cc.r .- Ic'E-i- ec./)

e puo rilencrsi sempliccmenle

71) T{x,y,z,l^l-r >j"'^-z'}
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liisciando aiidaic soUo il ladicalc i^li ultcriori termini con polcii/o niu elevate

(li l, V cio per la slessa rai^ione t;ia addotia |)ailando della I'onnola (54).

Laondc nel caso altualc la (70) diveiila

Traslormianio 1' inlcgrale ponendo

5 F = /> nuova variabile

e CI verra

(7

i limili di qiiesto iiite!Ti'ale possono ritcnersi alsolito riiifiiiito negativo e il posilivo.

La c[iiantila ^ prende una ra])preseiitazione iiiedianto iiii arliflzin simile al

gia usalo al ii. 44, (piello cioe di eoiisiderare separatameiitc il inoto di un aico

di grandezza arbitraiia , ([iial porzione del nostro lluido lineare , di ciii il piin-

lo (.r,i/,:) sia ad una delle eslrcmita: essendo supplilo reffetto di tulta la

materia die precede o segue un tal arco per mezzo di pressioni ai suoi due corpi.

Le o(piazi()ni ((Hi) provano clie (>.), ([a), (v) sono le trc componenli rettango-

lari di un'unica forza y: dirctla secondo la tangente della curva nel punto (x, y, z).

Adunquc la p i la pressionc nel punto (r, y, z) provenicnte dalla materia clie

precede; e il suo valore (73) ci fa vederc che quando la forza interna T non

e funzionc di .r, //, :, della prcssione e proporzionale al quadrato della densitJi:

lerzo rilorno del Icorema di Mossotli e di Laplace.

NOTA AL CAPO IV.

Le sei (luaiilita geometriclic , i valorl (lolle quail sono irovaii dairAulore, coinposli

colic sole sci ([uaiilita y.,i,j.... c loro dcrivate, sono: le dorivate (iclle lunjiiiezze

lU'gli archi di due lince tracciate siil sislenia superliciale; il coscno dell'angolo com-

preso dalle langcnii ad esse lince nel loro punto di inlcrsezione; i raggi di ciirvatura

dclle lince nicdcsimc In quel punto, ed II coscno dclTangolo comproso da qucsll rapgi.

Ora si prcsentano due doniandc. Non vl saranno allrc (luanlila geomclriolie oltrc

le sei suddctle, i valorl dellc quail sieno rappresenlablli da quelle sei quanlita? E nel

caso si potcsse dimostrare che ne su^slstono altre, saranno ancora le scl superior! le

piii opportune ad Introdursi neirequazione della dinauiica conic quautila die \cnf;ono

fatte variare dalle forze interne?
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Che le sei superior! iioii siciio k' sole (|uanlila j^coinctriclic rapiu'cscnlahili uu'diaiilc

le »,£,3.... c loro derivalo, lo si prova poiu'iulo

1)

giacclie si lianuo le

D'

.t'
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SLl PRI.MOKDJ DELLA MODERNA LETTERATIRA.

ME!\JOni.l

ANDREA ZAMBELLl

LcUii nolle adiinnnzc dci gioriii ^ e 2S rcbliinjo |8JG.

Ijlie i jiocmi o romaiizi cavallereschi di Spagna c di Piovcnza avcsscro con

quelii dcll'aiilica Arabia tal somiglianza da scmbrarne una consegucntc inspi-

razionc, io gia nc feci qualche cenno ncUa Memoria picccdcnte (1). II poema

di Aiilar, die c del sccolo VII deli' Era nostra (2), e infalli sconiparlilo in laiilc

sirofe slanze al pari di (luelio del Cid, e, diro pure, al pari dei poenii jiro-

venzali di Flanienca e di Gerardo di Rossiglionc, clie sono del duodecimo sc-

colo; c, faccndo la debila differcnza da un guerriero deiParabo Deserlo al

Campcmlor castigliano, il Cid, questo lipo dcgli spagnoli c provcnzali campioni,

c un eroc elie puo paragonarsi ad Anlar, trovandosi cosi neiPuno conic nel-

Taltro uguali virlii cavalleresche, la difesa dei dcboli , la generosilii coi nc-

niici e coi vinii, il cullo di una donna, a cui ne sono rivolli in ogni imprcsa,

in ogni luogo i pcnsieri.

Or prosegncndo la dimoslrazione , cli'io mi sono in questo luogo assunia , e

facendonc un piu niinuto csame clie nc paja, slarei per dire, un regolarc pro-

ccsso, verro citando a mano a mano que'brani dell'arabo poema, da cui possa

risultare cvidcnlcmcnlc la somiglianza c la inspirazionc , acccnnale di sopra.

(1) Vcdi il Vol. V, pag. 147, 25o e 397.

(2) Sceondo cio clie si legge nci Pueseos ./siatica; Commenlavii di G. Jones , a carle oO^,

pare clie Anlar , o Aniarali , fosse ad un lenipo e il pocia e 1" eroe del poeniD. •• llcros

exiiiiiiis, dice il celebre oricnlalisla, qui in eo laudalur, idem est illc Aniarali, qui camiiniini

Moallakal, ut apellanlur, quiiiluni coniposuiln.

Vol. Vl. 63
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I'acciamo adiinqiic una rivisla ili coilcsli hrani nella rii)ulala traduzionc ilcl-

roricnlalisla Gustavo Dugal, inscrita ncl Gionialc Asidlico di Puriiji; chti ccrlo

incrilano il prcgio dell' opera ad inlercssarvisi.

Alia sua dilctta Ebia, cIk' si niaraviglia delle cicalrici, !c quali aiincriscono

11 di lui eorpo, cosi dice enfalieamcnle Anlar: « le lance non rccano la inorle

a! valoroso^ solo il codardo pcriscc (I) ": |)oco appresso, quando il re di llira

gli domanda: a clic lanll pcricoli affronli per uii'araha fanciuUa?: Anlar ri-

sponde queslc caraltcrisliclic parole: « amorc coslringe I'uonio a cavalearc

sui pericoli c sugli orrori: per cagionc di lui cadono le teste degli uomini: cgli

non ajiprova clie gli anianti, i quali lianno gustala Tamarczza dell'assenza: non

vMia sventura, pari a quella die nasce da uno sguardo, lancialo fra la traspa-

renza d'un vclo; quindi anclic nasce lalora hi lentazionc falalc, ondc una

donna ci conduce alia nostra rovina (2) ". AUe quali parole, vcramente caval-

leresclie, somigliano questc AcWAnloIogia araba di Grangcret di Lagrange:

« tcmi il tormenlo che viene da uno sguardo: quanti uomini furono attcrrati

da uno sguardo! " ; cd alio uiie cd alio allrc somiglia il sonelto ventcsimo lerzo

del Petrarca, do v' cgli vorrcbbe . . .

essere scarco

Del pciisiero amoroso che I'atlcrra;

e meglio ancora il ventcsimo quarto nc'versi segucnli:

Orso, c'non fnron niai fiumi, no stagni;

Ne marc, ovc ogni rivo si disgoiiibra

;

Nc di iiuiro o di poggio o di ramo onilira;

No ncbbia die il ciel copra e il mondo bagiii

;

Ne altro impediinenlo, ond'io mi lagni,

QuahiiKiiie piii I'umana visla ingonibra,

Qiiaiilo d' iin vel che due begli occhi adombra,

E par che diea; or li consiima e piagni (3).

Pill avanli troviamo Antar, il quale al dcllo re, maravigliato del suo valore,

(lucsli nobili sensi esprime: " principe
,
pci gencrosi la nobilta consiste ncUo

sconlro delle lance, nc'colpi delle taglicnti scimitarrc, nella pazicnza sul campo

(1) V. il Journal ^/siatkjUCj T. XII, p. 450.

(2) Ibidem, p. 4o9 et siiiv.

^3; Ediz. Le Monnicr.
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(li hatlaglia: io sono il protottore tlclla tribii di Alilis (|uaiiilo i- abhalliila-, il

(lifeiisorc licllc sue donnt! quanilo c volla in fuga; il suo croe qiiamlo cssa si

inorgogliscc dclla sua gloria; la sua spada quando si slancia ncl coinbatiimcn-

(0 (I) ". E qucsto Anlar, si prode , si formidabilc
,
jmr mai non dinicnlica la

compagna del suo cuorc. Ora, neU'alTrontare cd uceidcre un leone. esdama:

« io sono sempre quegli clic ama Ebla: o Ebia, saprai Hi i peiicoli cbc io lio

affronlali ncl paesc dcll'lrak? (2) »' : ora, prima di assallarc un numcroso cscr»

cilo di Persiani , ncmici di quel re , e i quali nicllc in rotla con miracoloso

Valore, profTeriscc le parole: « pe'luoi begli occlii, o EbIa (3) ".

Ne qui finiscono le prove cavallcresclie di Anlar. Allrc, ancora piii luminosc,

nc cclebra il pocma*, Ic quali riescono una maggiore dimoslrazionc di quanto

adcrino. In un singolare ccrlamc cgli giungc con azioni stupendc ad atlcrrarc

ed uccidere il valoroso Cosroe, Salrapo di Kezra, re di Persia (4): indi, rappa-

cificalosi con qucsto principe, anzi divenulo suo cainpione nella di lui guerra

contro rimpero Greco, c gii\ in procinlo di affrontarsi col Palrizio, adoralorc

della Croce , uno dc'piii prodi guerricri del suo tempo, giura di non prender

eibo , nc riposo, ne sonno prima di aver falla bcre a quel superbo la coppa

dclla morte (5); c, di fallo, dopoun lungo c lerribile conllitto, Io uccidc; c poi,

In alto si ferocc da disgradarnc qualsiasi cavalierc errantc , slida ogni piii va-

loroso a batlaglia. Inlanlo , conlinuando il suo romanzcsco amore , viepiiiu si

infiamma ncl desiderio deiramala faneiulla. Colmalo di doni e di onori dal

monarca pcrsiano, csclama: « o Ebla, dove sono gli occlii tuoi? Che non vedi

lutli i bcni e tulle le ricchezze del tuo amanle? » Circondato da grcche don-

zelie , divcnule le sue schiavc, c chc Io servono c vczzeggiano
,
non rivolge

ad aicuna di esse uno sguardo, pcrclie, com'egli dice, « raniore di Ebla e solo

ncl suo cuore ". Invano il re di llira Io invita a dinienticarc fra si leggiadrc

ancclle , fra tanli piaceri le sue tcndc , c a vivcre una vita regale. " Quesli

favori, cgli risponde, non hanno alcun pregio a'niiei sguardi: il niio cuore, il

mio pensiero Irovansi in allri pacsi, in quclla palria, ove diniora Tamica inia:

lontano da lei, altendo che il suo fanlasnia vcnga a visilarmi ncl sonno "",0,

(1) V. Journal .-iMiitiqHf , T. Xli, p. 459. V. anclic llamuits Carmina, tradotti in latino

(Hi illustiali tla Gugliclnio Ficylag, a pag. ;J07 del Cap. IV, do\c si parla a lungo di (piesla

Iribii, una dclle prime d'Arabia, c si rii'orda Antar.

(2) Ibidem.

(o) Ibnlem, T. XIII, p. 382 ct suiv.

(4) lb. , p. 300 el suiv.

(5) Ibkkm, T. XIV, p. 523.
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fio iliecndo, abbandonasi al pianlo (!)• Ben era fervido , lealc c cavallercsco

amore codeslo, quale polca cclebrarlo , non che uii pocla proveiizalc , iin Pc-

Irarca , un Arioslo! Assalilo in apprcsso da invidiosi c pciTidi ncniici , li ballc

c poi perdonaj provasi ad ullimo in campo col Icrribile Rustano , 11 pcrsiano

Rodomontc, lo vince, lo uccidc: c pur scnipre pensa alia sua Ebla; si sovvicne

delTalilo di lei nel respirarc i profunii d'un tcmpio; c si cruccia di starle lon-

tano; c non sa essere lietn finclie non la rivedc (2).

In conclusionc, qucslo Anlar, qucslo arabo eroe del sellinio secolo, e il fiorc,

il lipo d'ogni eavulleria. In codosto anlico modello , anleriore di gran lunga a

qualunquc altro , e il quale riassunie in se mcdesinio luUe Ic eavallercsclic

virlii del CalilTo Abderamo, gia ricordale, tulle quelle degli Arabi di Spagna, i

quali vcdcmmo pure essere slali i prinii cavalieri d'Europa, segnatanienlc il

valorc nclParmi, la gencrosila coi vinli, la prolezione dei deboli el'amor puro

caslo per una donna sopra luUc le allrc amala, noi disccrniamo a occhi vcg-

genli il germe , I'enibrione di qualsiasi piii nobile eavalicrc ci rammentino le

noslre islorie del medio cvo o ei canliuo i poeli , i romanzieri di Spagna , di

Provenza, o di allra contrada. Qui, aslracndone la variela de'paesi e dc'coslumi,

si scorge una lonlana si ma evidente imniagine di quel Cid , cbe nclle Spagne

lanli valorosi alterra, lanle ingiurie vcndiea c perdona, lanli deboli e oppressi

protcgge, sempre leale suddilo e eampione di un re clie purPoffende, sempre

innamoralo della sua Climene fra lanle donne e fanciulle ehe lo amano c lusin-

gano. Yi si seorge a parecclii Iralli LancilloUo del Lago , il quale, Ira infiniti

irofei lasciall in molle e diverse region! , non sa mai scordare i dovcri della

eavalleria e la dilella Ginevra; vi si seorge piii ancora Tristano , il eui fervido

e cavallereseo aniorc per la bella Isolla sopravvive a lulte Ic prove , a lullc

le Iraversie^ vi si seorgono , diciam pure, a non poelii barlumi , c Gerardo di

Rossiglione, c Orlando e Rinaldo e quanli allri cavalieri canto la poesia fran-

cese, rilaliana e la nordica. Certo, e il poema di Asca, uno ancb'esso dei .Moal-

lakat, cioe degli appesi al tenipio della Mecca, che e quanlo a dire dei prinii

deiranliea Arabia, ma del tempo di Maometto, c il Said di Abou'lala, del nono

secolo, e il Tantarani, poslerlore di cent'anni, ma pur csso anlico, tradolti cd

illuslrali lulli c ire da Silveslro di Sacy (3), il seeondo anebe da Jones (4), ci

(1) lb. , p. boi cl suiv.

(2) lb., p. 559 ct suiv.

(o) Climloiimlhic .liabc. Sccondc Edilion, 1826, T. II, p. 464 cl 495. Ib'idnn, T. Ill, p. 81.

(4) Pucscns asitiliicc Comnicnlarii , p. 584 c scgiienli. V. anclic; Tiaiti suv la poesic

oriculnk: Scclion VII. Ed altresi il Capilolo YI liM'/hmdsa j Iradotlo in latino da G. Frcjtag :

Dc hnsiiilibits, laudibu^qiio.
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olTrono i gcrmi ili quelle eavallercsdie tioli. di ([uel puro e roinanzcsco amore,

noil luai scorilalo da un eavaliere, di qucUa prodezza, misla alia libeialilii dei

sensi, la quale difende i deboli c sconfigge i forli. Cliiare, evidenli prove no

puo averc elii legga, coin'io iiifalli piii voile Ic lessi, (juelle dolU- li-aduzioiii.

Ma ncssuno arabo campioiie ci iai)iirescma un eavaliere elie pareggi Anlar;

cgli e il paragone, egli la perfella idea di eoloro clie furono sopra gli allri per

valorc e per lealla famosi (I).

Or vedi mirabil eosa! La decanlala eivilla greea e rouiana ignorava (|uel

cavalleresco onore, quella poesia eavallcrcsca, eui promoveva e coltivava in un

angolo dell' Asia negli anliehi tempi un popolo, allora disprezzato c quasi sco-

nosciulo; un popolo, il quale, reso apprcsso pur iroppo faniosoc tremendo dal

propagalo Islaniismo, reco quelle eavallcresciie virlii, que'poemi cavalleresclii

nclla Siria ed in Ispagna, donde, per provenzalc riflesso, se ne propagi) lo spi-

rilo e r amore in lulla TEuropa. Per le cose dcUc si fa manifeslo clie codcslo

genlilc spirilo, eodcsla lelteralura, per eui la eivilla moJerna differisce pur

lanlo dairanlica, non clic gli Arabi I'apprendessero dagli Europci
,
quesli li

appresero da qiielli , i quali ab anlieo li professavano: e Tavere noi vedulo c

in questa c nelle precedcnli Memorie, quali frutli producesse in Europa un lale

cavaliereseo spirilo e quale poesia vi inspirasse, ei dimoslra allrcsi, clic anclic

dopo I'inlrodollo Islaniismo Taraba cavalleria c la consenzienle poesia si maii-

lenncro nel loro vigor primilivo, sicconic quelle clie tanlc iuiilazioni c di falli

c di serilli iic promossero (2). Quiiidi esse provennero e non da allra fonlc.

Pole col icmpo il Crislianesimo, sccondo gia dissi, incorporarselc e niigliorarle

per mezzo della sua perfella morale , clie appura e sublima ogiii qualeosa

tocclii riformi: pole la progressiva civillii c il miglior gusto dclle oeeidenlali

lellcrc dar loro una forma piii bella e vcrginale: ma per crearle era meslieri

,

non una religione, la quale, sebbene la sola veraee c diviiia, e pur sempre una

leggc di pacee di solTcrenza-, non la cullura de'greei e lalini esemplari, i quali

non le eonoseevano . bensi una nazione
,
per propria nalura di guerricri , ca-

vallcrcsehi e poetici sensi dolata-, i quali fossero in lei manlcnuli e nulrili da

un ardenle elima
,
promolorc di fanlaslielie e violcnle passioni , c da quella

Vila indipendente del noniade, eui pare leggicra eosa ogni pericolo , ogni sa-

crilieio pur ch'egli conservi il proprio cavallo, la propria lenda , la propria

(11 1.0 ricordano con somtnc lodi i preallcgali Poc^cos Jsiatica: Commenlaiii., c I //n-

tiidsd di I-Vejiag, il quale liporla parecclii brani di quel pociua.

(2) Talc 6 pure I'opiiiiune di Gustavo Dugal. V. /Jtriic dc I'Oriciil: Juillcl el Aoiil, I83j,

p. 3G.
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tloiuia, e la fama di gcncroso c iiuloniabi'.c cavalicre: indi a propagarc coilcslo

spiiilo , coilcsia poosia in ogiii parte ilclla terra era pur d'uopo iin bellicojo

c'ullo, nil proselilismo guerricro, clic facessc uscirc quclla nazionc dal Dcserlo

nalivOj c di pastorale cd crranle, clic era per I'addiclro, nc formasse una pcr-

nianonle e ordinata milizia, un csereilo formidabilc, crcalore di novclli ordini

imliiici. di novclle socicta, con allrc nsanzo, con allrc tcndenzc civiii e Icltc-

r;uio die Ic prime non crano. Polilica influenza cbbe anchc in cio I'lslaniismo

col propagarc uno spirito , un gcncre di Icltcralura , clic dovcva conlribuirc

aU'odicrno incivilimcnlo; ai progrcssi del quale aperscro una via i raddnlciti

coslumi e i nobililati affelli. Indircttamcnlc \i concorsc la guerricra cd espan-

siva Icggc di Maomello; ma la cavalleresca c poelica Arabia ne fa la prima
,

dirclla
,
promovilrice cagione. Cavalicre fu scmprc PArabo. cosi nel palrio Dc-

serlo , come uc'pac^i cli'cgli conquisto quando vc lo mossc la parola del suo

profela: bcnclie scaduto pur tanto dalPanlica civillii e gloria, cavalicro c anclie

al prescnlc; e ne fa vivo tcslimonio il leale, gcncroso c poclico Abdcl-Kadcr,

e siami lecito il dirlo
,
quel capipopolo o capisclta , cliMo non so come cliia-

inarmelo, il quale nclla tenlala Impresa di rislabilire in Tripoli sulle turclic

rovinc Tanlico arabo dominio, poicbu vide ridolti gli avversarj a strclla di

vellovaglia, sccondo ci inforniano accrcdilali giornali, pur non solTerse che di

fame perissero , volendo, com'cgli diceva, con la spada e non con allro bat-

terli e superarli. ' Uniano, cavalleresco , dolalo di qucll'eroismo gcncroso, di

cui rifulse allrc volte la nazionc araba ,
egli vinccva , conforme abbiamo da

codeste rclazioni, non tanto coll'armi, quanlo coUa cortcsia c colla benevolenza;

raccoglieva e soccorreva 1 fcriti deU'esercito neniico, rassicurava i fuggiasehi, li

|trovvedeva di viveri ". Cliecclie di coslui si dica o avvenga, egli e senza pii'i

un cavalicre, di quelli anticlii d' Arabia (I).

E qui non posso fare clic non ricordl un sapienlc arlicolo del cclcbrc Ham-

mer Purgstall, inserilo nel Giornale Asiatico di Parigi, il quale mi viene molto

in acconcio nel prescnie caso. Dopo avcrc dimostrala anch'cgli la priorita

degli Arabi nclla insliluzione dclla cavallcria, soggiunge: « i sens! cavalle-

rcsclii di onore, di valore, di generosita, di delicalo riguardo verso Ic donne

,

abbondano nci piii anlichi pocmi delTArabia " ; c concbiude: « siccomc Ali,

il gcncro del profela, e il fiorc e il prololipo dei cavalieri arabi, e siccomc

(1) Clii brami a\ere magglori nolizie su qucslo caporionc ai'al)o, il cui iionic o fioiirma,

piio Irovaile nel Dullij-XiW^j nulla Ilcvuc dc I'Oricnt cl (!c I' .Ihjcyk' . Livraisons tic .liiillol

cl Aoi'il I800: c nel Giornale il CrepuscolOj n° 52, dell'anno decorso.
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Culibj flic c quaiilo a dire colui c/ie prcvule, i imo di-i iiomi di Itii , i|iiiiidi

risalla agli ocelli il legamc fra le idee e 1 senliiiieiili di cavalieria elic i I'ro-

ven/.ali iiUendevano sigiiiliearc con la loro iiola paiola Galaubu-, la quale ha

la propria radice nelTarabo (jalcbe , prci'dlcrc, superavc, c fra il priiiio cava-

licrc AcW Islum. L'n lal nome
,
egli soggiiinge , si leggo iiifalli ncl Dhnno. con

cui lo secriffo Morlhcd voile celelnarc Ic alle gcsle di (lucl primo propugnalore

dclla fedc di Maomello; c narra il siio cominoiilalorc, die il profela . risalcndo

al cielo dopo la hallaglia di Oliod, udi dalPaiigelo ("labriclc queslc parole:

Non avNi allra spada clic <iiiella di Alt;

Koii av>i allio ca^ allure clic Ali (1).

Lo slcsso Fauricl, da mc piii voile eilalo , e di ferino avviso , die la parola

Galaubia, si frcqucnlcmcnlc in quel senso usala dai pocli provenzali, sia loro

vcnula dagli Arabi. " IiUendevano per essa, egli dice, quclla disposizione, quclla

sorla di cntusiasmo , clic induce Tuomo a cercarc la gloria , la fama. segnala-

incnlc quclla del valore ncirarnii , a fare ogni possibile sforzo per ollcncrla
,

a conlenderne il premio a coloro clic vi abbiano la niedesima preleiisioiie.

(kihnibie cliianiavasi colui , ncl quale si seorgcsscro siffallc Icndenze*, era si-

nonimo di valoroso , di (jalanle, di cavaliere. La quale |)arola , egli proscguc,

gia non I'apprcscro dalle Gallic; noa Tapprescro in casa , nia di fuori; I'ap-

prcscro dagli Arabi, come un accompagnamcnlo, un acccssorio dclla cavalleria,

pur da essi appresa. L'avcrnc lolta c qucsla cd allre consiniili parole, qualili-

calriei di essa cavalleria, dimoslra die ne avean lolla la soslanza, cosi nuova

per loro, die con altro vocabolo non sapeano qualificarla (2) ".

La cavalleria, i poemi cavallereschi ci vcnnero adunquc dalTArabia; e vi

conlribui lo slcsso Islamisnio , come chiaro ajtpare dalle cose fiiiora discorsc.

.Ma la erilica iniparzialc mi obbliga qui pure a dire , die non lulli pcnsano

cosi. La mia senlcuza, per quanlo si appoggi ad cvidenli c solidc ragioni, Irova

alcunc divergenze nelle opinion! dei doUi; delle quali per consegucnle io debbo

ora inlraprcndere una seria c compiula discussionc: e, perciocdie quesla trar-

rebbc Iroppo in Kingo 11 prcsenlc discorso , credo opporUino il riscrbaria per

iniicro alia scguenlc Memoria.

(1) Journal Asialiquej T. XIII, p. 5 el suiv.

(2) Ilhtoire de la poesie provetirale, T. Ill, p. 524 el suiv.
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Qiiando io, nclla prcccdenlc Mcmoria , coi poemi cavallcrcsclii tli Anlar, di

Ascliu
, di Tuntarani c di Abu 'lala

,
posli a risconiro di quclii di Spagna, di

I'rovciiza c di ailrc nazioni, c cou allri argonicnli, dimoslrai csscrc slati i se-

cond! inspirali dai primi, gia non era il solo clic clo affcnnassc. Paiecchi sciit-

lori, e assai dappiu cli'io non mi sia, c prima c pol lo soslenncro. L'aulorc-

volc Hammer Purgstall (I), Ginguene, il eoscienzioso slorico della Lcttcralura

ilaliana (2), Fauriel (3), il quale con non niinore eoscienza illusUo le pocsic

pro\enzali , Cliarpcnlicr nella Storiu del risorgimento delle leltere in Europa

,

c Viardol in quclla degli Arabi e dei Mori di Spagna (4) cbbcro per coslantc

cssere stali gli Arabi i primi eompositori di quel poemi o romanzi , i comuni

maestri delPepopea spagnola c provenzale, e avernc i poeli d'ogni allra na-

zionc lollo dai provenzali Irovatori I'cscmpio.

Ma Sismondi, il quale, come gia si vide, riconosce dagli Arabi lanla parte

della primiliva lelleralura moderna , attribuisce poi Torigine dei romanzi ca-

valleresclii , non ai Saraeeni , i quali , come dice , non sono mai ricordati nei

poemi della Tavola rolonda o del Ciclo di Artu cbe egli repula i primi; non ai

Provenzali, pur quivi, secondo il suo detto. non ricordati; ma si bene ai Nor-

manni, a quclii audaci avventurieri, i quali tra il secolo deeimo c I'undccimo

feccro in Europa tantc conquiste, e, per suo avviso, inlrodussero segnatamente

in Francia il cavalleresco costume e lo spirito d'una conscnziente poesia (5).

Villemain, il quale invecc trova i primordii di codesli poemi nelle favolosc im-

prese di Carlomagno, a cui , conforme egli crcde , tenner dietro quclii di Spa-

gna c dei ISormanni, sembra non pcrtanto inclinare alia senlenza di Sismondi.

Gli pare , chc i trovatori di Provenza , siccome popoli meridionali , avcssero

maggiore allitudine ai brevi che ai lunghi componimenti, alia poesia lirica piul-

lostocbc all'cpica, e che per contrario i TrouvereSj eioe i poeti del nort della

Francia, I'avesscro anzi a quesia die a quclla, siccome scriltori di piu grave

seria natura: e quindi alia lingua wallona o d'ouils vorrebbc riferire codesli

lunglii poemi o romanzi, e non alia lingua d'occo. Nulladimeno , eoscienzioso

come fu semprc, in una nota par chc rilorni sopra sc stesso , c dubiti del

(1) Journal Adatique, T. XIII, p. b et suiv.

(2) Jlistoire ktliraire d' Itulie, Part. II, cliap. III.

(o\ T. Ill, cli. XLI.

(4; T. II, p. 194, 195.

[^) Dc la lilliralure du MkU^ T. I, p. 275 ct suiv.
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contrario, a cio movcndolo le prose di romanzi iM provcnzalc Arnaltlo Danicllo

clic Danle propone a liitlc le allie, c i provnizali pocini cavallcrcsclii, raccoiti

(la Raynouard cd illuslrali da Fauriel (1). Anche i doUissimi aulori dc VHistoire

lelli'-mire dc France, la quale 6 una conlinuazione dolla bcncmcrila opera dci

Bcnedellini di san iMauro, inelinano a credere, c forse eon niaggiore convin-

zione elie Villemain non faccia , esscre slati i pocmi del Trouvercs, i poenii

clie cssi cliiamau franccsi , anleriori a quelli del poet! del inczzodi, cioe dei

provenzali o troubadours (2).

A niaggiore dimoslrazione di quanlo io provai di sopra coi raffronlali lesli

c eon allre ragioni , mi giova or dunque fornir di cliiarire, come loriginc dci

pocmi eavallercschi si abbia a riconosccre anch' cssa dai Irovalori provenzali

c dagli Arabi, loro maestri, anzicbe dai trouvercs; come codeslo poetieo c ca-

vallcrcsco spirilo ebbc il primilivo soflio dai mezzodi c dalP oricnle piultoslo-

chi; dai sellcnlrione.

E, innanzi Iralto , dir6: i Irovalori di Provenza scriveano forse in un lin-

guaggio che francesc non fosse? E non aveano cd essi e i poeli del norl dclla

Francia, quelli cbe erano di lii dalla Loira. una favclla coniune? Sismondi istcsso

lo afferma la dove dice « che in tultc le provineie gallicbe il latino era gia

divenulo per la massa del popolo una lingua al tutto matcrna (3) "•, " cbe

quindi le lingue, parlalc dappoi nel mezzodi e nel setlentrionc dclla Francia,

crano formate dci mcdesimi elcmenli (4); e die anzi la stessa parola trouvercs

e una derivazione di troubadour , c trobaire e il nominalivo di trobadors r.

Eo afferma Raynouard (5): lo afferman pure i sullodali aulori dclla Sloria lel-

teraria di Francia quando ci insegnano « trovarsi ncgli idiomi provcnzalc e

francesc avanzi earalterislici c cerli dclla declinazione lalina , c non esserc

codesti idiomi che dialelti dislinli d'una lingua mcdesima (6) ".

Entrando di fallo in una si grave materia eon quella niaggiore coscienza cbe

per me si possa
,
giovami pur di premcltere , cbe , comunquc si pensi sulla

queslione , da mollo tempo agitata, sc ne'bei tempi di Roma vi fossero due

linguaggi, nobile I'uno, cioe parlato dalle classi elevate, ruslico Taltro, usalo

(1) Coiirs de litteraturc fran^aisCj Leron cinquieme.

(2) T. XXII, Averlissement, p. IX.

(o) De la lillcralttre dii Midi de I'Europe, T. I, p. 260.

(4) Cioe a p. 269.

(3) Lexique lioman: Recherches philvlogiqucs sur la lauguc roniane, p. XIX.

(C) T. .\XI1, p. 945-6.

Yol. Y/. 64
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(lal minulo popolo, queslionc la quale sarii scmprc assai difficile, per non dire

impossibilc a sciogliersi , ccrlo e, clie Tidioma lalino, anche nclla florida c

flassiea cla d"Aiigiislo, iioii poleva csimcrsi da qualciic popolare corriillcla. Le

abiludini del volgo , le quali in ogni ela c paesc non si sono niai smcnlite

,

tendcvano naluraimente ancor quivi ad altcrare nella comunc favella ic pui(!

voci del Lazio; tanlo piii, clie, come bene osserva Villcmain (1), troppo arli-

ficio, Iroppa sinlcsi era ncl classico idionia lalino, perclie polessc scmprc adat-

tarvisi il linguaggio della molliludine, chc ama piuUosto I'analisi, perclie ama

di dir cliiare le cose chc davvicino la inloressaiio c di faric inlcndcre eom'esse

vcramcnte sono , in modo csplicito , ancorclie grossolano c rozzo. La quale

corrullcla dovca pure andar crescendo cogli anni , a mano a mano chc decli-

narono insieme colla potenza romana le lalinc letlcrc c sopravvenncro i tempi

grossi , e vie maggiorincnlc alia venula dei conquislalori scUenlrionali , clie
,

quantunquc, barbari com'crano, adoUassero la civillii dci vinli
,
pure non la-

sciarono di infondcrvi non pochc dellc barbarc lor voci ed usanze: ondc ne

avvennc quella corroUa mislura, da cui doveano sorgerc col tempo le volgari

e appresso le modcrnc lingue.

Premelleri) inoltre , che nella piu parte dei paesi, soggclli alia romana do-

minazione, rimascro bensi gli antichi idiomi nazionali chc non vi furono mai

spcnli, rcslringendovisi I'uso della dominantc lingua lalina alle Icggi, alia mi-

lizia ed al culto , o a poco piii; ma nell'ltalia, nclla Spagna e nelle Gallic I'i-

dioma nazionalc cedctte a poco a poco il luogo al latino, tranne le diffcrenze,

derivale naluraimente da qualche avanzo del nativo linguaggio o dialclto , il

quale s'incorporo con la lingua dominantc, e vi lascio varj ed indigcni voca-

boli , varie ed indigene maniere di desincnze e di pronunzic. Alia quale prc-

valcnza della lalina favella fra i Ire popoli eonlribui, io credo, in prinio luogo

una prisca affinila di idiomi nci tre acceunati paesi, un prisco comune tronco

stipite, procedenteda vetustc conquiste pelasgiche, ibcriche c liguri, in tempi

primitivi , come ban dimoslrato dottissimi e coscienziosissimi scriltori , Hum-

boldt e Fauriel (2): la primiliva comunc inQuenza del velusto sanscritlo indo-

europco par chc vi fosse in proporzioni maggiori: secondariamcntc, vi con-

corse r opera dei romani conquislalori; i quali fecero il potere per sustituire

la propria loquela alia nazionalc, le proprie alle nazionali meniorie , ed

(1) Cours de liuir. [ran^am, Lcron deiixiemc.

{% V. Dante el tes orirjiiies de la laiujiie at de la lillerature ilaliciine , T. II. Lcfon cin-

luieine cl siiiv. V. Tiavaiix phihloijlques, par Guillaumc de Humbokil.
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iiiipciliic Ic rcazioni die allrimciili polosscro insorgcinc: ma non vi sarobbcro

riuscili scnza quclla piisca aflinila di idioiiii, c scnza una comuiianza di poliiiti

diiilti c di civilla c di coslumi e di usanzc
,
quivi abilmciitc iiilrodolla dalla

romaiia polilica; ondc provcnnc quclla naliirale simi)alia rcciproca: la quale

non csscndo avvenula in eta posteriori eoi Goli, coi Longobardi c eoi Franclii,

cd llaliani e Gaili c Spagnoli non parlarono gia la lingua dei nuovi scllenlrio-

nali dominalori, ma rantica lalina, quclla clie era gia divenula nazionalc per

essi. Vcro e, clic ancor quesia , cioc il lalino o volgarc o ruslieo, ebc lo si

ciiiami, il lalino parlalo dalle masse, non fu dovunciue lo slesso: rimasero do-

vunquc non poclie parii dcUc lingue primitive, le quali o non si spcnsero, o

assai lardarono a spegnersi nclle provincic della romana dominazione; di die

poi derivarono, per la delta incorporazione di quesle col romano linguapgio,

le dilTercnze nazionali, notalc di sopra: ma la radice, ma il Ironco lalini crano:

c lanto e cio vcro , che anche al presenlc Ic Ire lingue
,
per (luanle variela

v"abbian polulo introdurrc i varj popoli clic nc dominarono i paesi, appajono

tullavia sorelle , atlestano luttavia una comune madre nel latino idioma , il

quale per le accennate ragioni aveavi solcata unMmprcssionc profonda.

Tant'e: gli Etrusclii, i Veneti, i Liguri, non clie gli Umbri, gli Osclii e i Sa-

bini, scgnatamenlc poiclie parteciparono lulti alia cilladinanza ed alia gloria

romana, tulli lalinanientc parlavano ; c i loro primilivi idiomi, non lanto tbe

vi si altraversasscro, andavano scmprc piii o assimilandovisi o scomparendo. La

Spagna^ tra per la lunga dominazione romana, per le frequenti comunicazioni

con Roma e per le latino lellcre cbe vi fiorirono , adotto compiutamcnlc la

lingua dclia citla clcrna , i cui destini crano oramai divcnuti i proprj: e, per

valermi un'allra volta delle parole di Sismondi (1), citalc di sopra: ^ in tulle

le provincie delle Gallic, il lalino avca preso il luogo del celtico, ed era di-

vcnulo per la massa del popolo una lingua affatto malerna ••. >'c questa fu I'o-

pcra soltanto dclla conquisla. Cosi come gli ordini e gli statuli , non s"impone

ai popoli la favella
,
qualora ad essa non li disponga una previa inclinaziunc.

Vi eoopero, non altrimcnti che in Italia e nclle Spagne, la rieordata affinilii, c

per conscguenle la simpatia delle lingue: vi coopcro ancora Pambizionc di

coloro fra i Galli, i quali furono ammessi alia dignila di cilladini romani: an-

cora, vi cooperarono i buoni scrillori lalini, i dislinli maestri di rellorica c

di grammatica che ne cmersero; ancora , i lalini spctlacoli . di cui |ircndcva

si gran dilello il popolo, c i magnifici leatri, ond' crano adorne tulle le grandi

(1) Dc la Litter, du 3Iid! dc f Europe, T. I, p. 200.
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cilta c galliehc cil ispaiic. La Gallia, la Spagna
,

giii da parccclii secoli

sollonicsse a Roma, cran divcnulc una romana provincia. Romaiic liova-

ronlc , lonianc cliiamaronle i Visigoli c i Franclil quaiido vennero a soggio-

garle (1).

L'llalia, Ic GalUe , la Spagna parlavano adunquc la lingua lalina: la quale,

per la mislura, dove niaggiorc, dove minore , di naziouali voci c frasi e dcsi-

ncnzc, c pci peggiorali Icnipi , ando bensi allcrandosi c corrompendosi o piii

o mcno c con Ic relative varietu in quelle Ire provincie del romano impero,

ma non s'l elic Ira mezzo a codcste varie allerazioni c corruttele non si disccr-

nesse il Ironco comune: ne poco eonlribui a tale elTetto la religione crisliana,

propagala in codeslc comrade, c la quale usava quel latino popolarc e ruslieo,

di cui oramai , nclla doclinazionc delle romane cose, faceasi e parlando c

scrivendo un uso quasi esclusivo. Vero c bene, che Ic invasion! barbariclic,

avvenutc fra il secolo quinto c il seslo , apporlaronvi , come dissi di sopra
,

qualclie guaslo anch'cssc, sc non nclla soslanza, ccrlo in pareccliic nuovc

parole c forme, perclio, comunque siasi, la lingua del vincitore c del sovrano

lia pur semprc un'induenza o maggiore o minore su quclla del vinto c del

suddito. Ma pure i Ire idiomi, dcslinali, slarci per dire, a rimancre fralclli in

mezzo a tantarovina d'ogni antica civilla, conservarono una somiglianza ezian-

dio nella slessa influenza barbarica. Gli Oslrogoti, i Visigoli, i Franclii, i Lon-

gobardi, clic dominarono, quali per minore, quali per maggior tempo, in Italia,

nelle Spagne e nellc Gallic, introducendovi pareccliic leggi e usanze loro e con

esse i relalivi vocaboli, erano popoli di origine comune, popoli germanici (2);

i quali, da alcune cccczioni in fuori, somigliaronsi pure nelle allerazioni di

quel linguaggi, che, per le indicate ragioni
,
pur non furono molle

,
ne lali da

intaccarne gli ingeniti elemenli. Pcrlanlo , codesli tre volgari , anclie dopo Ic

conquislc e Ic dominazioni barbarichc , cd anclie apprcsso ncl medio evo , se

non crano idenlici, come scmbra supporre Raynouard (3), erano pero somi-

glianli in qualclie guisa
,
pcrclic ugualc ne fu il tipo primitivo , ne le allera-

zioni successive nc furono gran fatto efficaci e dissimili. Non la popolar

corruUela , limilata di sua natura come lo sono le mcnli del popolo , non il

dominio dei barbari settentrionali , die anzi ne apprescro assai piii clie non

vi recasscro, ma la risorta civilta, miglioratrice e perfezionalrice delle linguc,

(1) V. Sisuiondi, ibidem.

(2) V. Sloria del popolo kdesco, di Eduardo Duller: Libro primo.

(3) Ruzhcrches pliituloijiqites sur la lan'jiie romane^ Lexiiiuc roman, p. XI.
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fu (iiiella cliu a poco a poco fece poi diffeiirc assai quelle trc , sehbcnc noii a

lal Icnnine clic sc ne sniairisscro Ic aiilichc fisonoiiiio , le quali iic rivelano

anclic odicrnamcntc una comunc radicc.

E di fallo, ill Ispagna la lingua catalana fu la prima ad ingciUilirsi
,
porclie

la iisavano ([uc'popoli, i quali erano conliuuauicnlc in coulallo dcgli Arabi

,

loro primitivi civilizzalori. Erano ess! i Limosini, i Provcnzali, della cui civillii,

figlia dcH'araba, si c a lungo favellalo di sopra; cd essi rimasero i maestri

della lingua in fiiio a lanio clic le conquisle crisliane, slerminalriei dell" araba

polenza, non feeero prevalcre nel paese la lingua casligliana, quella dellc Aslu-

rie, della vcccliia Casliglia c di Leone, in breve, dci successor! di Don Pclagio.

Da indi in poi il casligliano principio ad csercilarvi quell' induenza , cui lun-

gamcnlc aveavi avuta il calalano; e scomparsone col ccssare della prima ma-

niera di quesla lelleraUira e col subentrarvi della scconda il carallcre pro-

vcnzalc , la lingua divennc al tuUo spagnola , cioe con un fondamenlo latino,

ina con forme diverse dalle allre due figlic di esso.

Nolle Gallic era cosa ben nalurale, clic il mcz/odi s' incivilisse il primo. La

vicinanza c la coniunicazione cogli Arabi, da cui sorscro primilivamente, come

fu gia dinioslrato, la cavallcria, la pocsia, c con esse la Icllcralura e la civilta

moderna; T influenza di un clinia die favoriscc anch'csso in mirabil guisa il

progresso degli ingegni c dci gcnlili coslumi; c il non essere slali per lungo

tempo codcsti popoli ravvolli nclle continue rissc c guerre feudali della Fran-

cia settentrionale; tulto cio concorsc a far prccedere i Provcnzali nel risorgi-

mento dellc Ictlcrc franccsi , come infalti si vide manifesto nelle prcccdenli

Mcmoric. Supposlo ancora clic i Irouvcres abbiano avuli i priuii poemi caval-

lercscbi, come vorrcbbcro i mentovati scritlori, non si polra mai negarc, come

in falti nol negano ne Gingucne, ne Raynouard, ne Sismondi, nc Villcmain, nc

Fauriel, cbc la pocsia provenzale, o liricao qualsivoglia, cominciasse qualchc

secolo prima. E queslo un fallo , cui uon conlraddicc nc puo conlraddire al-

cuno , clie i troubadours o clie i Irouveres in quesla quesliouc anteponga.

iNon v'ha dubbio: 1' aurora letleraria di Francia apparve nclla Provenza per

mezzo degli Arabi e dcgli Spagnolij c quindi alle altre parti di quella sc ne

propagi) la benefica luce. Ma poichc
,
per la funcsta gucrra degli Albigcsi che

cangio in Provenza la faccia dclle cose c nc spense insicmc colla illuslrc casa

clic la governava il poetico ardorc , la lingua d'occo principio a venir mcno

,

sorsc a mano a niano in sue luogo la lingua d'ouils, quella parlata di la dalla

Loira, nel scllcntrionc della Francia; lingua nata ancb'cssa dalla medcsima fonlc

onde derivo la provenzale e da qucsta istessa cducata c cresciula , ma i cui

scriltori ebbero un carattcrc diverso, cd anziche qucllo vivace e brillantc
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mcridionalc, la piit posata c posiliva naliira d'nu popolo nordico. II passaggio

dclia civilla succcsse ancor qui, come altrovc, dal mczzodi al nort, tanlo pii'i

clie su qiiolio influi pur lanlo I'arabo oriento', ma codcsta civillii nc fu poi

modificala a poco a poco dalle vario circoslanzc c dal vario elima, sicconic

in codcsti passaggi per I'ordinario si vede, elii con oceliio filosolieo li guardi.

Perlanio, o clie fosscro provcnzali, o chc fossero franccsi i prinii pocnii ca-

vallcreschi , comunque sc ne dica di quesia qucslionc , a cui i cilati Mombii

deiristilulo di Francia danno lanla importanza, rimpulso, il primo indirizzo,

I'cdueazionc pur vcnne dai troubadours, di\]]n Provenza: quivi in falti apparve

dapprima lo spirito cavallcresco
,
quivi la conseguenlc pocsia, venuli e I'uno

e Pallra dagli Arabi. Lascio slare chc Raynouard c Fauriel Irovano fondala

sulla provenzalc la primiliva grammalica francesc ,
modificata appresso dagli

ulleriori progrcssi della lingua d'ouil ; alia quale opinione bo ancb'io qualcbe

tcndcnza; c ve Thanno gli stessi anlori menlovali poc'anzi, dondc sappiamo,

essere oggimai avvcrala la cosa da due grammaliche provcnzali del sccolo dc-

cimolerzo, ullimamente scopcrle, cd applicabili aU'antico francesc (1). Lascio

pure quel che poi dimostrano i due coscicnziosi crilici , segnatamcnlc il sc-

condo, suiravviamcnlo che cbbc la poesia wallona dalla limoshia. Per quanta

sia la slima chc faccio dei due autorcvoli scrillori, per quanta la soddisfazionc

chc prove ncirallegarli a conforlo d'una niia sentenza, per quanto nc sia quc-

sta giovata, voglio adesso andarc in Iraccia di piii forti ed incalzanli argonicnli,

di quelli che mi porgono i medcsimi avversarj di essa sentenza. Sismondi

,

come acccnnai , riferisce I'origine dci pocmi o romanzi cavallereschi , non ai

Provcnzali, istruili dagli Arabi, sibbenc ai Trouveres, islruili dai Normanni (2).

Eppure alcune pagine prima aveva alTcrmato cgli stesso, che la lingua romanza

wallona acquislo una Icltcralura ccnl'anni dopo la provenzalc, c chc le guerre

degli Albigcsi, Ic quali mcscolarono in quesl'epoca gli abitanti delle due parli

della Francia , conlribuirono a comunicarc il gusto della poesia a quello dei

due popoli die era rimaslo piii lungamente barbaro, e il quale solamente verso

il 1220 ebbe ancb'esso una poesia lirica , canzoni, ballate e serventesi (3). A

carle 283 dice inoltre , che gli stessi Normanni
,
popolo seltenlrionale, fra cui

avea ben anco dimoslrato non potcre essere sorto il vero spirito cavalleresco (4),

<^ se pur cantavano gli amori, quesli amori non avcano ancora quel caralterc

(1) Hist, litleraire de France, T. XXII, p. 943.

(2) De la litter, du .Vidi de I'Etirope, T. I, p. 280 el suiv.

(3) Ibidem, p. 268 69.

(4j Ibid, p. 272.
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«li coslanza, di puiczza, di delicutczza, cui ricevcllcro approsso dai romauzicri

spagnoli c clie si allicnc allc piu tcncrc c iiisicmc pii'i ardt-nli passioni del

mczzodi; ne il sopiannaluralc eravi giuiUo a quel grado di clcganza, al ([ualo

lo fecc giungcrc la nolizia dcllc fiiizioiii incridioiiali -i. Lc ([uali assorzioiii

,

fondalc sul vcro , si rannodano iiifalli a quaiito io colla scoria islessa dcU'il-

lustre scrillore lio pure dimoslralo nelle preecdenli Mcinorie in proposilo dcila

cavaileria; cioc , che dessa non polea venire da genie , la quale apprezzava

bensi ie donne , ma era eslranea del lullo a qnei delitali c griiliii sensi per

esse, onde si coinponc la cavaileria, c clic qucsli in origine, anziclic dei Ger-

mani e dcgli Scandinavi, proprj furono degli oricntali.

E Viilcniain, I'aUro eontradditorc alia mia senlenza, ollreclie in fine senibra

quasi rcslarne infra due, non dice forse nolle sue dollc lezioni a un di presso

quel clie ne dice Sisniondi? Dimoslra egli , come nc'secoli sellinio ed ollavo

la lingua provcnzalc, piu vicina alia sua origine, cioe al lalino, era quasi omo-

gcnea in Uitla lu Francia: Che il romanzo ivallone, nalo anch'esso dal lalino.

Ira per Forigine coniunc
,
per lc tcndcnze [)opolari, c pcrdie i re di Francia

non volcano sapcrnc di fcudalila germaniclic, non rilcnnc die aleune voci le-

desche; onde in sostanza non dilTeri dal romanzo mcridionale: Clie i Normanni,

i qnali conquislarono la Ncuslria, clic poi ne prese anclie il nonie
, nc opera-

rono bensi un dislacco fra i due dialetti, nia nc pcrlanlo riuscirono a svisarne

il earallcrc c a spegnerne la provenzale inllucnza; anzi la lingua dci Trouba-

dours era come il toscano deU'ela, ed aveva sulle allrc lingue il primalo: Che

i rrofu'eces non di rado ricorsero a codesla fonte primiliva: c che ancor quando

eranc decadula la cliiara fama, dopo le albigesi rovine, Ville-hardouin, lo sto-

rico della quartaCroclala, liene alquanlo del provenzale", c in sine sotlo Luigi

Nono , allorchc la Provenza fu assorla ncl regno di Francia. Joinvillc, il bio-

grafo di qucslo principc, non sa per anco discoslarsi dalle provcnzali inima-

gini c manicre, onde la di lui sloria ne acquisla quc'vivi colori, clie la dislin-

guono dalle aride croniehc di quel tempo (i). Or dunquc, se cosi andarono le

cose, eonecsso pur cio ch'io non concedo c il dimoslrcro Ira breve, conccsso,

dicOjChe i lunghi poemi non fossero I'opera dei Provcnzali, ncssuno potra ne-

gare che da cssi nc provcnnc, ollrc lo spirilo cavalleresco , ollrc le forme ddla

lingua, la slessa educazionc lelleraria c poclica. Franccsi anch'essi, furono la

fonlc primaria di quanlo scrissero i Trouvi-res; inspirali ed cducali dagli Ara-

lii, ne furono alia lor volta I'inspirazione, il primo tipo c modcllo , al quale

(1) V. Cours dc liiUr. francaiscj Seplicme Le^on.
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s'informarono i loro pacsani del noit; nc v'lia inolivo pcrche ne sdcgni 1' in-

fluenza il nazionalc orgoglio di aleiini dolli di Francia.

Scnonclie ncUa slessa odierna Francia par clic sorga oramai iin piii naturalc

orgoglio, c ciic, vcncndone mono le preoccupazioni e le parzialiia, si coniinci

a comprenderc ancor nieglio ciie non si facesse dapprima codesta provcnzalc

inlluenza lelleraria; la quale , o clic ncl mezzodi o clie nel norl vi si cscrci-

tasse, era purfranccse ancli'cssa, c anch'cssa dec quindi riferirsi a gloria d'una

nazione , la piu omogenea di quantc siano al niondo. Nelle dolle Lezioni di

Eugcnio Baret sulla letleralura del medio evo , riporlale nella Revue des Cours

publics ct des socielcs savantes (I) , cbbi infalli ulliniamenlc la soddisfazione di

leggerc, come si dia alia delta influenza quell' imporlanza, cui nierila un tenia

il quale inlcrcssa la sloria non pure dcUa moderna letteratura ma si dclla ci-

villa moderna , essendonc state le letlere il primo elemcnto ed essendolo lut-

tavia , comunque forse nc pensi qualche esclusivo o volgare ingegno (2); c

come vi si dimostri, avere cerlamenlc influito i trovalori provenzali sui primi

saggi della pocsia francese, eosi delta, cioe a dire su quclla dei Irouvcres. La

quale verila, di cui fa un cenno anclie Villcmain nel passo cilalo di sopra, vi

e dimoslrala con tali argomenli die piacemi in queslo luogo succintamcnle

esporli, quasi appendice alia gia fatla dimostrazionc.

Priniicramcnle se ne adduce per prova la quanlita di parole e di modi del

dire clic i poeli francesi tolsero dai provenzali. « Basla aprire, vi si dice, una

collezione di cndeste poesie del secolo decimoterzo, per esempio, quclla d'Au-

guis di Lcroux di Lincy, o quclla pubblicata di recenle in Germania da

Matzner, per rimanerc maravigliali del gran numero di espressioni meramenlc

(1) >. 12 c 13 del 1853.

(2) Qiicsla vciila in Francia 6 tanto compresa e senlila, die, dietro im raglonato e dollu

Rapporto (') del Minislro deH'istruzione pubblica e dei culti, H. Fortoul, accio, come vi e

dclto, si possano agcvolincnte investigare le poesie dei troubadours e dei troiniresj segna-

(atnenle i poemi cavalleresclii, i quali servirono di modello ai poeti d'ltalia e ai romanzieri

d' Inghilterra e di Germania, e di cui Vienna, Berlino, Monaco e Stoccarda gi;\ gareggiano

nel prender cuia ed esame, I'imperalore Napoleone III, con Decrcio 12 febbrajo 1856, ha

generosamente ordinalo clie per opera del prelodalo Ministro e a spese dell' crario si pub-

blichi una liaccolta degli anticlii poeli francesi. Quale piu bella uialeria di sludj I dice in

quel Rapporlo 1' cgregio Minislro. Quivi si rivelano alio storico i cosUmii d'una eti misle-

riosa, al lilologo il segrelo delle successive trasformazioni della lingua; quivi si apre alia

crilica letleraria un nuovo canipo, ed una fonle primiliva di inspirazioni e di potcnli e ge-

nerosi concetti alia fantasia.

(*) Le Moniicur Uni'encl, Journal officiel de I' Empire Francais, n. 40, ii; /t'l-ncr iob6.
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piovcnzali, riconosciuU; per lali alia loro tcniiiiiazioiic. c di locuzioiii |irovon-

zali ancli'cssc, le quali lisuonlransi nci vcrsi dci irovalori del iiort. II iiiiale

primo irulizio clic signilica egli?si soggiunge. Signilica evidciilcmcntc Tassiduo

iiso elic faeeano del nieridionali i selleiiirioiiall |)oeti; signilica, clie quelli nel

scllenlrione erano |)opolari, assiduameiile lelli o aseollaii; significa , ciie ser-

vianvi di niodello, c clic in poesia i Provcnzali erano nel secolo dccimolcrzo

lenuli i classici della Francia.

Passando poi il signor Barel a piii direlle prove del sno assunlo , ci dii a

divcdcr cliiarainenlc, clie nelle pocsie e lirielie ed clegiaclie e paslorali c nelle

poeliciic icnzoni , cos'i in voga a quel tempo , si irova fra ie due Icllcralure

ugualc lo spirilo cavalleresco
, uguali i lenii c i pensieri c i mclri , ma pero

con qucsta dilTcroiiza , die i componimcnti dei Iroiibadoiirs sono aiilcriori di

un secolo a qucili dei trouveres ; clie dove la poesia provenzale (iori liii dalia

jiriiiia ineUi del secolo duodecimo e venne a qualclie malurita nella soconda

,

I'aurea clii dei pocli nordiei c il secolo dccimolcrzo; nci quali pure non si

Irova nc Tarmonia ne la vivczza dci nieridionali, anzi il piu delle voile un

rozzo , iinperfcllo c scolorilo stile. In prova di clie vi si producono in mezzo

i I'atii: Tamor Icale e cavalleresco, Tamor puro, fontc di ogni nuMJio, di ogni

civillii, cantato da Meurissc de Craon e dal Duca di lirabantc
, due trouveres

del dugcnto, c in versi migliori celebralo gia prima dai troubadours Bernardo

di Venladorno c Amcrico di Pegliilaix: le amorose qnerele del trotivere Roberto

di Kaslel , analoglie allc provcnzali piu anticlic e piii Icggiadrc di Arnaldo di

Mervcilli c dello slcsso pocla di Venladorno, pur da mc allrovc lodalo: le scl-

Icnlrionali Icnzoni pocticlic , o jeux partisj come chiamavanlc nel norl della

Francia, di Riccardo e di Pietro Dargies , in rozza e poco inlclligibile forma,

confronlatc eon Ic eleganli meridionali di Alberto marclicse e di Cugliclmo

Faidil,dci tempi di san Luigi le prime, della fine del millc e ecnio le seeonde:

allc quali so])rappiu ne son jjurc di niolto antcriori in Proveuza e di quasi un

secolo, una fra le altrc del celebre Gianfre Rudel , il fiorc de'cavalieri , morlo

tin dal 1153: i Canli dcll'Alba , o chants d'Aube , della collczionc di Malzncr,

dove si scorge a ocelli vcggcnti una imilazionc del Parnaso provenzale ,
se-

gnalamonlc di Gliiraldo di Borneilli: Ic egloglie di Geraldo Riciuier, un trouverc

del 1260, in cui si tolgono ad imitarc quelle del troubadour Carcamons clic

fioriva nel 1150: gli inni alia Yerginc dei provcnzali Guglielino di ilaulprul c

Pietro Cardinal , di cui si legge una parafrasi nella preallegala raccolla di

Malzncr: Ic relroense o ballalc del nort posteriori cd inferior! ad allre consi-

niili del mczzodi. Da tutli quest! confront! c dat! certissimi , clic tali io pure

trovai, si raccoglic in elTello clic i trouveres furono i discepoli dei troubadours^

Vol. Y/. 65
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e clic quclli noii riuscirono pur mai ad avere il brio, il naluralc cnlusiasmo

,

roriginalita di qucsli. Se cio non fosse, « come mai, dice a ragione Baret, sa-

rebbc possibile , che nc Danle ne Pclrarca (ai quali, io poi soggiungo , non

poteva esscre ignota la Francia sellenlrionale) , non abbian falta alcuna mcn-

zlone di quci poeti del norl? e clic gli Ilaliani
,
quando pariano di qucsla ca-

vaileresca lellcraliira, la qualilichino or limosina or provcnzale, non mai sciam-

pagnesc o francesc? «. « La poesia franccse, egli concbiude, c figlia d'lina

niadre, morta sull' aurora della sua giovcntii c svenluralamcnle poi dimcnlicala

in Francia. Possa la gloria c la prosperiu'i dclla figlia non rcndcria oggimai

no ingralane ingiusla alia mcmoria d'una madre che ne fu anclie la nulrice! '

Cosi dice Baret; ed io , che Irovo in lui un si eoscienzioso soslenilore della

mia proposizionc , assai volonlieri faccio eco alle sue parole: scbbcne , a dir

vero , cgli poleva pure aggiungcrvi qucllo ch'io credo di aver dimoslralo ab-

baslanza; cioe, che i pocti di Provcnza, i quali furono i maestri dei Frances!,

erano gia stati e nello spirito cavalleresco c nella corrispondeule poesia ani-

niaeslrali dagli Arabi; ondc lor venne quclla primordiale Ictteralura e quella

ci villa novella, da cssi poi in Francia c ncl resto dcU'Europa trasfusa. Se ai

troppo presto obbliati Provenzali molto deve Tela modcrna , il inerito princi-

pals ne fu degli Arabi, primilivi inspiralori e insegnatori, c anch'essi dopo le

rovine loro troppo dimcnticali, come anclic confcssa il dottissimo c imparziale

Muratori.

.Ma, come dissi, io non posso tampoco nc a Sismondi nc a Villemain nii agli

Editori dclla Sloria letleraria di Francia concedere , die alia poesia provcn-

zale mancasse la priorita ne' poemi cavallcreschi. Ne ebbe anzi di anlichi ed

originally ne cbbe di arditi e popolari in copia, inspirati dalle epopee e dalle

guerre arabe in Ispagna , e i quali inspirarono a guisa di riflesso i poemi dei

trouveresj come si vedra nella seguente Memoria.
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NOTK CHE RISGUARDANO ALCUNI ARCOMEMI

DELLA MECCANICA RAZIONALE ED APPLICATA

GASPARE MAIiNARDI

Lcllc ncllc ndunanzc dci giorni 7 fcbbrajo c 10 apiilo 18S6.

C0> UNA TAVOLA.

11 cicsiderio di rcnderc piii facile lo studio di ;dcune imj)Oitiinli dolliiiic dclln

Mcccanica mi lia iiidolto a pubblicare le brcvi IS'otc, di tui olFio una nailc in

questo sciillo. — Mi sara stimolo a proscgiiirc neH'assunto qiialsiasi piccolo

vanlaggio possa ridondamc alia giovcntu sludiosa.

EqUILIBKIO di l.NA SUPERFICIE FLESSIBILE , I.NESTE>DIBILE.

Oucsto problcma \cnnc considcralo da Lagrange, pii'i volte da Poissoii. da

Cisa de Gresy, ed ultiniamciite illustrato dal cliiar." sig. cav. Mossotii nolle sue

Lezioni di mcccanica. Da quanto qui soggiungo parmi die deiivi seniplicila

nella lisoluzione , si tolga qualche dubbia supposizione , e si pervcnga a nou

osservate dcduzioni.

linmagino una superficie continua, flossibile, incstcndibile, soggctta allazionc

di forzc contingenli: riportata a Ire assi ortogonali, siano x, ;/, z le coordinate

di un punto ni di essa, il <|ualc sia soggetto a forzc A', V,Z direlte secondo

(piegli assi. In quella supcrlicic inmiagino due sistemi di linee s, t Iracciate con

determinata legge. Due di esse passino per m , e prese in queste le parti inli-

nitanicnte piccole <l:i,(lt, comprcndenii un angolo w, considero il quadrilalcro

intercctto fia le linee ds, dl c ([uellc del sistema >•, t ciie passano per i loro

cstremi. Indichiamo con T la tensimie die la superficie cireoslanle a (jurl qua-

drilatero esercita in m conlro il lato dt: con a,p,Y gli angoli die la direzionc

di T forma cogli assi coordinati. Sia S la lensione csercitata in m contro il

lato ds; a,h,r gli angoli di .S coi medesimi assi. Le T, .S, a.... funziouidi x,i/,z lo

saranno di s, t. La tensione solferta dal lato dl secondo I'asse .r sarii Tco$%.ill , e

quella esercitata sul lato opposto, che si ottiene cambiando nella funzionc Tcosa.di,

la variabilc s in s-^ds, sarii Tcusa .</< + (/?.(/<. (/.(rcosa). La tensione



jIg note cue risguardano alcuni argomenti

die risentc il lato dl , sccoiulo 1' assc x, sara Sros'x.dt, c stil lato oppo-

sto Scos a . (// + (// . (h . (I, [Scos a) . La somma dellc azioni, secondo I'assc .r, ddlc

forze applicatc nell' interno del quadrilatoro sara A'.r/f .rfs.sen to: supj)onoiido

iuvariabile la forma di quel quadrilatcro abbiamo le tic condizioni di equilibrio

(l,[T cos a.) -+- (I, [S cos a) = V sew co

( 1
) d,{T cos 6) -h d,{S cos h) — X sen to

d,{Tcosy) + d,[S cos c) — Z sm to .

Considcraiulo iiello stosso niodo Ic copie clit; tcndouo a rolarc il (]iiadrilatcro

intoino agli assi coordinati troviamo le tre equazioni die scguono

d, T[y cos a — X cos 6) + (/, S[ij cos a — x cos b) = (A'// — Vx) sen to

(2) d,T{z cos S — tj cos y) + (/, S ( ; cos h — y cos c) = (}'; — Zij) sen to

d, T{x cos Y
— - cos a) + d,S[x cose — ; cos a) ^ (Z.c — A';) sen to .

Le quali , in conseguenza delle (1), porgono

^g!---^-^s)+^|S^osa-Scost) =

•

' t(^s <^°' ^ - Ts ^0^ t) + S
('if

cos 6 - g cos c] =

t(ts <=on - il
CO* *) + ^^(S

cos c - ^' cos a) =

flic molliplicalc per ordine

(/; <lx dll • (Iz dx llil
, f •

prima per ~^-^ , -^^ , -/^ ; poi per ^- , -,- , j^ , e sommate formscono

/rfi/ ((: rfu rf:\
,

/(/3 (Ix dz rfj\ , .
,

(i/x di; dx di/X

(ts Tt
-

dl Tsj
cos« +

(rf^ ,„
-

dl d^l
cos & + (^, 17-17 J^j

co^' « =
ir/w (/: (/'/ dZi ,^,

l,/w77 -IT rf^)co^-*
(dz dx dz dx\ p ,

Idx dii dx dii\ ^
\ ,—r, — jT t

cos 6 -^ -,- -r, — -,- -^ cos y =;
\ds dl dl dsj \ds at dt dsj <

le quali dimostrano, come d'altronde e manifesto, die le direzioni delle forze .S, T

sono ncl piano tungcnte la superficie nel punto m. Trasportando dall'uno ncl-

r altro iiieinbro i termini moltiplicati per S di quelle equazioni
,
poi quadrate

c sommate, peiclie

{d.xf+ [d,y)'+ ('/, =)- =
_!_,

{<h xf+ [d. y)"-+ [d, zf= 1

d,x.cosa +d,)j.cosb + d,z.cosc = cosS.t, d^x.coscL+ d^i/.cosfi + </,-. cosy= cos r.s

concludiamo

(3J TsenrTs = Ssensff.
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Tcorcnii. trovato diii cclchre si- Ciiucliy pop r.'.|nilil)iio i.K.lcc.larc <l.-i soli.li

.

iliinoslrato per Ic siipoilicic
, in uii caso parlicolar.. , ,|;,1 bi-^iior MossoUi, con

niclodo analojio a qiicUo die lio scj^iiito.

Siccoinc Ic linoo /, s soiio ail)iliaiiaincnle s(-i;iiale nclla suprrfit-io, possianio

suppoiTc die le linee s si dirigaiio secomlo Ic lensioni T, per cui Ami". Tx - 0,

(iniiiili per la ccpiazionc (4) Anf/". sl-0 , oppcio le lensioni .S' saranno andie
esse tangcnli alle linee /. Per nn tale sistcma di Irajclloiic le condizioni (1) si

modificano nel scguente modo. Siccomc cos a = d.x, cosS — tl,ij , cosy ^il,z;
(•(IS (7 == f/, ,r, — avrenio

7-,/J.r -^ S,llr + dj.d,x + r/,,S .d,x = A' sen w

Td;,j + Sd-ij 4- <l/r.(l,y + d,S.,l,,j = K sen w

Td; z + Sd] z -f- '/, '/' .d,z -4- (/, S . d, z = Z sen w

cd indieali con ^,, 'ii i raggi di curvalura dellc linee s, i con A' la noiinale

alia snperCicie nel punto m, con ii[.r,>j,z) = la sua eiiuazione: siecoine

(/,,/ . (/;.;• -I- d,ij . d-y -f d,z . (/;: = , d,x .d]x -\- dfij . djij -t d,z. ifjz = ,

p, djx :=. cos PjO- ,

(rf?xy^+ {,\\y;-+ (,/f.)-^=. ^ , (</?x)^+ (./?j,)«+ ^3)^=
^_

,

I J-* , )
!•'

, I
!' COS S. (

d,x . d:x + d,rj . diij + d,z . d:z =z —f- , ...

d^n . d^x -\- d^ii . d,ij + d.n . d^z = , dj.u . il,x + d,jU . il,ij -\ il.n . d,z =: ,

d,X . d^x + ilifj . dj/ + d,z . (/,: rr= COS co

niolliplicalc per oidinc quelle equazioni

per d^x, dji, d^z : poi per '/,./', <l,ij, d,z : finalmcntc per d^u, d^n, d .h :

quindi soinmalc porgono

- cos p, . s + d^T + d, S . cos w = 7? cos Rk . sen w

(I) - cospj./ + f/,S + (//r.cosw = /?cosfl«.senw

- cos (A' p,) + - cos (A'p,) = R cos RN . sen w .

IVr 11 punto w, frammezzo alle linee .<, I condueianio qnaUnique linea u , la

quale foimi coUa < un angolo !j,. Indicala con I' la tensionc die lungo la linea n

eseicilano scanibicvolmenlc in m le parti in cui quclla liuea divide la snperficie,
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liportatc le cquazioni gencrichc (1) al sislenia di lincc s, « ; quindi al sislcma

di lince t, u, ed indicali con A, B, C gli angoli Ux, Ijy, Vz avrcmo

d,[UcosA) + (/„(Scosa) = A'sen^ , d,[Uco&B) -\~ d„{Sco&b) = Yscn^f ,

(5\
d,{Ucos.C) + d„{Scosc) =z Zsencp

il,[UcosA) + rf„(rcosa) = A' sen (10—9), d,{UcosC) + (/„(rcos6) = Fsen (w- cp),

d,{UcosC) + </„(rcosy) = Zsen(w — 9)

c dalla (3) dosumiamo ancora

(6) t'sen Us — Ssen(w — 9) , f/sen(fs + w) = 7'sen9 = rsenl't

cppcro

sen Vs S sen (co — tf)

sent/ Tsena

la quale insegna clic prose sullc tangenti le curve s, t lungliezze proporzionali

alio quaulita sj S, \JT, descritla 1' ellisse di cui qucsle reltc sono scmidianietri

conjugali , condoUo il diamelro tangenle alia linca u , la direzionc del suo con-

jugalo sara quella della teusione U : di cui il valore e dalo da

L'senw = ^}(rsen9)'''+ (Ssen(9 — w))^— 2 ( 75909) (Ssen(9 — co))coswj .

Omnietto I'esame di varie facili questioni clie qui si offrono alia menle: piuttosto

notiamo chc supposlo I'asse coordinate x tangente alia linea s, c I'assc : nor-

iiiale cslcrno alia superficic nel punto »» , Ic equazioni (s) porgono

d,[Ucoi Us) + rf„(Scos bi) z= A' sen 9 , f/„ T + (/, ( Z/cos Us) = A'sen (w — 9)

d,{U&enUs) + rf„(Ssenoj) — l'sen9 , d,[Usen Us) = Fsen (9 — w)

dalle quali, eliminate A', }' per le (C), derivano

\d,{Ucos Vs) + (/„(Scosw)', sen(w — 9) = \d„T-h d,{U cos Us)\seni}

jf//Ssen(w — 9)) + (/„(.Ssenw)| sen(w — 9) = (/,(5scn(co — 9)) . sen 9 ;

quesla csprinic come le tcnsioni S, 7 variano passando dal punto m ad altro

prossimo sccondo una direzionc determinata dall' angolo us = 9

.

Se nelle equazioni (4) poniauio fl = , ne scguono S =1 T = ; oppu-

re p, ^ p, = X , </. r= f/, S= 0. Se I'angolo Un= 90«, tang 2 9 =ytI^ •

nia Ic linec u non saranno gcodcliche in ogni supcrficie equilibrata sotto I'azione

di potenze esteriori.
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EqUILIBRIO DI in flLO F.LASTICO.

I)i maiio ill mano clic dull' aslrazionc si progrediscc verso la reallii si \ a

coniplelando il numcro dellc cquazioni clic esprimono le condizioni di cqiiitibriu

(li mi filo olastico : Bcnioidli , Kuli-ro c Lagrange considorarono uniianientc la

li'iisione «• la elaslicila :
1' illiislre sigiior Biiicl calcoli) la lorsioiK'. Allri peoiiu'lri

i;iiidicarono condizionc psscnzialc alia coiilimiila cln- sia iniili» lo sl'orzo I'Sficilato

dalle polenzc coiuingonli applicatc al lilo per loicerlo intorno al raggio oscidalore

(leH'asse: e cosi si ebbeio quallro (([iia/.ioiii. La licerca delle nitre due, ehe

eoni])lclano il piobleina , e la conseguciile modilicazioiie dtlle prime, e I'argo-

meiilo ehe prendo ad csaniinarc.

Siano hahk, h'a'h'k' gli assi del fdo nelle posizioiii piimiliva e forzala: im-

magino la parte del fdo compresa fra due sezioiii , eslremamente vieiue, normali

all'asse in a,b. 1 puuti iiileiinedii a (piesle sezioni vengano liasportali , in-

sienie col fdo, fra allrc due sezioni normali in «', b' all'asse h'a k'. Suppongo

clie la defonnazione di (piel solido si faccia immedialamenlc su I'altra the lo

rappresenta nella iniziale posizione, c cio colle seguenli trasposizioni. Siano «/

la tangente, av la direzione del raggio osculatorc I'asse hak , au la perpeu-

dicolarc alio al , av. Sia ;;; un punto di quel piccolissimo solido: u,v,t le sue

coordinate rispctto agli assi an,av,al: m roti di un piccolissimo angolo

intorno ad at , c supponcndo trascurabili 0-, 0'— le nuovc coordinate di quel

punto saranno, coUo stesso ordinc, m + 0« , r — Oh , I. Indicato con p il raggio

oseulalore dell'asse in a; supponiamo ehe il punto roll di un piccolissimo an-

golo A intorno all'asse al , c di un angolo w intorno alia rella parallcla al-

l'asse an condotta pel centro osculatorc: e trascurando lo", wO— le coordi-

nate del punto diverranno ordinatanientc

M+Oy + AJ, y — 0«4-w«, ( + w(p — f) — Ah .

Finalmente il punto riceva, secondo au , at , av ,
gli sposlamenli I*, 9, a, e

le coordinate diverranno

'^ -f-H + Oy + A<, 9 + y — 6k4-w«, u. + t -h (i>(o-~v) — \n

Gli stessi spostanienti avvcngano in tutti i punti dell' esilissimo solido die si

considera. Ammetliamo, come si suole in queste dottrine, ehe per I'azione mole-

colare il punto spostato tenda verso la primitiva posizione csercitando uno sforzo
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sccontlo la roUa clic congiiingc ([uoi luoglii c pioporzionalc alia sua lunglipzza :

tosiiTlir iiuliiato con \ . ilm rcloiiicnlo ili niassa in m. Ic azioni lolali di quel

soliilo rispelto a;;!! assi au, al, ar consislcranno ni-lle forzo

(1) <}/ \\(lm +- \"ki(lm -+- Ajltdm ,
^jltlm -+- w |'X/(/m — Ojluilm ,

([A + top)
J
X<?m — wj Xirfm — AjX urfm

nci inonienli

w
I
X(t^+ v-j dm — JXhI dm — f[x 4- wp) j'lr dm + o/X« dm + A j'X'f.- dm

(2) rX(M*+ t)*J(/»i — wj Xwf (/w + v}'
J^'-' </"' — ?J^" ''"' + '^J^'' ''"'

(uL+ wp) I'hidm — to fX«iv/m — afXitdm — •]> fXtdm — Aj X()r+ <)(//« .

Ma quel solido si pui> tonsiderare come un cilindielto omogeneo avcntc per base

la sczione in n, e per allezza ah^d^ infinitanicnle piccola lispetto allc dimen-

sioni di quella sezione
,
per cui trascurali nelle formole (1) (2) i termini niolli-

plicati per t,t'....; indicate con dii reiemento dell' area di quella sezionc, c

rappresenlatc le azioni molecolari risultanti per le formole (1) (2) ridolte c divise

per ds
,

posli per brc\ ita

X |"f</« = A , Ijudn = B , Ijv^'dn = C , lj{it^ + r-) dii = D ,

X/«i(/h z=E, Xf(/« — F, Ijirdn = G

le cspressioni di quelle forze e di quci momenli secondo gli assi a » , av , at saranno

^F + 0.1 , oF — OB
,

([x-i- top F - to.l — AC

(oC— (fx + top^.l + AF, (a + top)Z? — coF— AG, '\>A - r^B + ()D .

Immaginiamo ora tre assiortogonaliqualisivogliano: rappresentiamo con a, 6, y

i coseni degli angoli ciie fa con quegli assi la tangenle in a' la linea li' a' I, :

ipCpY, i coseni clie delerminano la dirczione del raggio osculatore: cc.,,^„,y., i

coseni corrispondenli alia relta normale a quelle e die passa per a'. Siano a-,y,z

le coordinate di a': J•^,1J^,z^ quelle di aitro punio dell' arco h'a'; al quale

siano applicate le forze contingenii A', , )', , Zj dirette secondo le stesse coordi-

nate: sia T. I'area della sczione normale all'assc fatia al filo in (picl pnnto: s^ la

lungliczza deU'asse intcrcclta fra lo stesso punto e la prima cslreniita //'
: le

cui coordinate siano x,,, )/„ > -u ; ~o '" sczione e le forze X^, }'„, Zg cd h'a' t=:s.

Attesa la cstrema piccolezza delia sezionc t., le forze cd i momenti rispetto agli

assi coordinati arbilrarii x, y, z per tulto il lilo comprcso fra le sezioni condoltc
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l)ci- a', h' saranno rapprcsentali dalle scgueiiti funzioni

'^o!Vy-//ol-}V=---o)l+.f/!-?,^i/-y,)-)V----,)W*, = J/x

'^nl -^'ol- - -o) - ^u(^ - ^o)l + fj-\^i[^ - --,) - Z,(x- T,)!e/s, = M,

'=ol ^o(-r--^u) - -\y.'/-2/o)! + Al ^i(-c -a-,) - X^iy - y^)\ds^ = J/, .

1 , cioe
Oiiiniii i noli principii forniscono Ic sci condizioni del problcniii

(fx 4 cop)F - C0.4 - AB z= aF, -+- eF^ + ^F,

(') ?^-Ofi = cc,F, + e,F, + y,F,

^F + 0..I = oL.,F, 4- 6,F, + Y,F,

<j..l -r^D + f)D = olM, 4- e.V, + yj/,

(2) (j^ 4- top)Z? - coF - AG =r a,.l/, 4- €,.!/, -^ Vr'^.

(oC - (fx 4- cop).! 4- AF = a^J/, + QJI^+y^M,.

iiidicato con r il raggio osculatore I'asse h'a' ncl piinto a', siccome

a — il,x, e = d,ij, y = (/^r ; a, = ;-(/;j", 6, = ,-,/;//, y, =r r(/;z

lie seguono oidJI^ + e<I,M^ + -(dJI. —

ih{\A - 9Z? 4- OZ)) = il(fx + cop)J? - AG - toF;

f/,;(pL 4- top)F- AB - co.l! = if^F- OB) 4- r(a.V+ 6 r4- yZ)

essendo A', Y, Z le forzc conlingenti applicate in a .

Sc ^ =B^£^0 , cioe I'assc del filo inconlra ogni sczione net pioprio ccnlro

(li gravila c A = 0, saia (4) (/,(OZ)j =: , sempreclie si voiiliano Iraseurale le

potenze cd i prodolti dei siniboli w, 0.... Oiiesta t'(jiiazione (4j coiiispondc a!

nolo tcorema di Poisson. Nolle stessc supposizioni la seconda equazionc (2)

fornisce la condizionc assegnala da allri geonictri: c la ommissione di alcunc

forze passive induce analoglie condizioni fra le potenze conlingenli o eslonie. La

inlerprelazionc verosiinilc dei siinboli w, 0.... prescnleniente non e niio scope.

Vol. 17. 66
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EqI'II.IBIUO 1)1 l^ P()LIGO^O FUMCOI.ARE.

II cliinrissiino sig. SleicluMi , die Iia sviliippalo ((iirslo lonin , mm ])oii;o Ic

((lUMzioiii ali;i'liriilie da cui (lij)i'iule la sua j'male risoluzioiic , c clic si lio\ aiio

(|iii solto iiulicalc.

PercoiTcndo il contonio del poligono cqniiibralo dal primo cslrcino liiui al-

r ultimo . suppoiiijo indicati i verlici col numcii c sogni 1 , 2, 3 ..../<..../»

.

Siano .V„, )'„ , Z„ \c i'oize applicate al vcilice ;/ , dirclle sceondo Ire assi orlo-

gonali .r, //, z coudolti per il primo vcrtice. La lunghczza del lalo inlereclti)

iVa i veiliei « — 1 , ii sia /„, la quale formi coll'asse : un augolo 0„ , e la sua

piojezioue sul piano ry comprenda coll' asse x un angolo to,, . Siano T„ , 7'„
, ,

le lensioni dei lali /„ , /„,, , o le equazioni di equilibrio saranuo

7Vn cosco,, ,., SLMiO,, n — r,. COS CO,, sen 0„ =: A„(r„cosco„senO„) — .V„

A„(r„senw„senO„) = V,, , A„(7;,cosO„) = Z„

i di cui intcgrali sono

7'„rosio„sen0„ = 2 X„+ 7', cos to, sen 6, , 7,, sen to,, sen 0„ = 2 F„-t- 7',scntO| scnO,,

7'„cusO„=V^„+ TiCOsO, .

Supposli per brcvita

T^ cos to, sen 0, = a , 7', sen to, sen 0, =z S , 7', cos 0, = 7

2'x„ = p„, "fr„ = c)„, 'i"k = «„

si dcducono

H = iP„-^o:f+{Q.,-.^+{K^^;f; tangto„^g^; tangO,, ^ V(H.+^M-(Q..-^^)-

('(juazioni die detcrminano il poligono quando si conoscano a , 6 , y .

Siano .i;= a, y — b, z^c Ic equazioni dell' jk esinio verlice
,
per cui

n — 2 /„ cos to,, sen 0,. , h =r 2 /„ sen to,, sen 0„ , c = 2 /„ cos 0„

.

2 2 2

Poniamo (P„+ a/-+ {Q„+ 6/+ {R„ + y/= ^, , /„ (A.+ a) = S„ , cd avrcmo

le equazioni

(„l „ _- y '(/..+ ») , _ y MO.. + 6) , _ y M«^+T)
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die si (levono risolven" lispclto ;illc incofjiiitc a, €, y . Dovremo pertio rcndcrlo

razionali. A qiicslo fine , considcraiKlo hi prima , cioe

(/') ^+^ + .... + -%.-« =

iiiiiiia!j;iiio luttc Ic ocpiazioni clio ilcrivano da qucsta alliibufiido ai radicali il

doppio segno in liilli i modi |)ossi!iiIi : essendo m — I il loro minicro, sara 2"*~'

ipiello delle ei|iiay.ioiii. Molliplitaiidole fra di loro, i lemiiiii della risiillanle

a\ranuo la seuuciite forma

(I.-) i7i:nM'--m--'-

0110

dove ) avia liilli i valori iiitcri posilivi da r=zO fino ad r — 'i"'~'- : cd «, x.,

saianiio lulli i niiineri posilivi iiiteri , non oscluso lo zero, elie rend

.s\, + .S5 .... -f- s,„ = 2""^— r . Siipposlo fissato ad aibitiio il valoie di r cei-

eliianio qiiali saranno i termini della forma (/,). Imniaginate le ecpiazioni pni-

venienli dalla (//) potrcmo nioIli|)lieare gli nllimi lermini di 2r ipiali .>i \ogliano

piese fia ipielle ed il iiumero di lali combinazioni e il seguciitc

2"-'(2--'-l) (2— '-2
)

(2— '-2r+»)
1 . 2 .... 2 r

Le ecjuazioni non impiegale a compoire il f\iltorc a"'' del tcrminc (k) sono in

luiinero 2"'~' — 2;': polremo ([iiindi piendcre un numero 2.s-., fra ipicstc , mol-

lil)lieaine i pririii termini onde formarc il faltore i'-'h] '; cd il niimero di tali

eombiiiazioni e espresso da

(2'"-' —ir){-2"-' -2i-— 1) .... (2"-' — 9r — 3.S+ I)

1.2.... 2sj

Uesteianno per tal modo 2"'~' —2/— 2.s\, delle eijuazioni dcrivatc dalla (//j die

impieghcremo a compoire gli altri faltori di (/.) . Iia (|iiesle nc prendcrcino S.?,

-^1' '
, cd il numero delle com-

binazioni possibili u indicate da

(2" -' - 2>- - 28,) (2'- - 2i- -2^,-1) .... (2--' - 2r - 2», - 2«, -t- 1)

i.2 .... is,

Prosegucndo questo discorso cd osservando die liitii i griippi in ciii abbiamo

ligiirato decomporsi il sistenia di ccpiazioni desunte dalla ili), devoiio conibinarsi
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fra (li loro in ogiii nioilo possibilc , si deduce die il scgiieiile iiumcro

1.2.3 .... 2™

i.2 ....2r X 1.2.... 2.S3X 1.2 .... asjX •.. X 12 .... 2s„

dcvc essere il coefllciente del tcrminc [k) ; e la cquazioiic (/«) resa razionale poira

siinbolicainente lajiprcsentarsi colla

rrr."-'

^' ^^ 1.2 tr -^ l.2....2.VjXl.2.... 2s3X.. X1.2....2,s,„ A:^ . A;," .... A;;'
'^ "

Sicconie poi fra i Icrmini dclla forma (/) si trovano pure (piesli

^ri €:L .... ^ri

la cquazione (/) , resa intcra rispetto ad a , 6 , y , sara

n—

a

HI—

2

^ 1.2 .... 2c 2 1.2.... 2s,X 1.2 .... 2.SX--..X1.2 .... 2s„. ~

dove il sceondo segno 2 si riferisce a Uilti i nimicri .s.j, s^ .... .<!,„ intcri positivi

o nuUi che rendono

s, + S3 .... + s„, = 2'"-- - •;•
.

11 grado di quella cquazione rispetto ad a, 6, y esscndo

2(2"-*-s,) + 2;2'"-^-S3)....+ 2(2"'-*-.g + 2s.,+ .... + 25,,, rz:(m- 1)2"-'

formate le altre due, che provengono dalle (g), ed eliminatevi due incognite,

si avra una risultante algebrica del grado {m— if
q^im-z^

p|jg j-cstera a risol-

verc a compimcnto del problema.
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Su I.E LINEE TAUTOCBO.NE.

Sn lalo argomcnlo si liaiiiio iiiollc MeTiioiie di liuli'io, ilui- ili Laf;ran"o. allrc

di D'Ak'iiibert, Giovanni Bernoulli, e fra Ic rcconti pioduzioni ricordero qni'lle

dci cliiaiissimi gconiclii Pniscux c IJcrtrand. K pregiata una fomiola di Lagrange,

la (|iial(' asscgna alia potcnza p, molrice sccondo la ditczionc della curva s, alia

a pioduiTc il tautocronismo la forma ;; = -— I'^ij] — j{j . csscndo u la vc-

locita del mobile, /f.s) talc fiinzioncdi s chc f{0) — 0, (l,.f(s) i-finilopor s= 0;

c ^ V. alTalto aibilraiia. Se poniamo u = if la cqnazione del mole ud,u =p
diviene i' '-£ f[s) = — v'(^[r), c volcndosi T =z i — = —

j-^rTTTT '''" indiprn-

dcnle da ;/, dovrcbbe la cquazione j^f{s) — — i'9(i) soddisfare tale eondi-

zionc scnza punto limitare la natura dclle funzioni /" c cp : del elie non mi so

convincere. Ma il pioblenia si lisolvc speditamenle per modo di disimpegnarsi

dalla intcgrazionc , con niolta gcncralila , c senza bisogno di lieercali calcoli

:

siano per csempio i{/,(s,a), \^[s,a).... lantc funzioni clie si annullano per s — Q

ed s = a, quale e s"'(s — a)" ij/(s,a) : siano 9, (".<), Oofs) .... altreltanlc fun-

zioni chc per s = cd s^a non divcngano inlinite: e X'.t.a) talc elie

X(n, a) = X(0, a): indiebiamo con .(,, i?, ; .).,, Ji. lanle coslanti arbitrarie

c forniiamo la somnia |,.(s, a) -+- A, |^-^sJ + ^r = ,"t • Poniamo linalmcn-

le — = (7/, F([jL, , [i.,, jji^ ....) + X(s, a) I cssendo F segno di funzione lolalniente

arbitraria , ed avremo T — F{A,-h B,, A.2+ Ha— ) — F(B, , B^ ....) . Se si

vuole h r= Ang . sen -

„

..) y.,-,
si avra una sonizione parlicolarissmia one com-

prcndc il caso ancora piu parlicolarc in cui ;p(s) = s . Sc volendo poi che

da una funzione T= f (f[s, a)(h sparisca a indipcndcnlemenle dalla inlcgra-

zione, falto s = ay perche r= f
ao(ar, aj.f/y non implichi \'a, vedianm

'

I

dover cssere fl9(ar , a) = <\t{v) ,
qualunquc sia }, per cui o's, n) = - -y

( j| ,

Tzn r jifr) (Iv. Mapossiamocomporrealtre formolegenerali analoglie alia prima

ehe ho superiormenle indicala, inlroducendo funzioni die per s = , s =1(1 di-

vengano infinite.
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F.yl AZIOM 1)1.1, MOTO 1)1 IN SISTEMA 1^V.\RIAI1II,1;.

1^0 oiiuazioni ijonorali del prohlema si raagimigoiio , di solilo ,
diolro una luiiga

aniiiaiic di oalcali di ciii si lascia 1' incaiico al Ictlorc. 11 signor Poiiisot , (|ik'sIo

iicomctra filosofo, ha illustralo il toina in nno dei casi di niaggiorc impoitanza.

sosliliiiMido ai oalcoli un' analisi mcnlalc clip dipingp cliiaraincnlo all' inlcllcllo

Uilte K" circostanzo ilol inovimcnlo. Forsc il luniinoso cscnipio iiuluria valoiosi

ingogni a dilVondoie allroltanta cliiarezza su la goncralc qucslionc. In qucslo

ailicolo io olVro quel poco cui valsi a rcndcio piu scniplicc la ricerca dello aua-

liticho coiulizioni del problema.

Si inniiagini una supcificie sfcrica , di raggio cguale all' unila , avenic per

ccnlro un puulo (fig. 1."), preso ad arbitrio ncl sistema di forma invariabilc

in alluale movimenlo: quindi altri due pnnli .1, B del sistema, e coUocali nella

superlleie di quella sfera. Dopo un istante dt quel punli vengano in 0' A' B'.

Onesla Irasposizione si puo deconiporre nel seguenle niodo : si finga dapprima

Irasporlalo il corpo cosi die tulli i suoi punli descrivano relic cgnali e parallele

alia 0', per cui i punli A, B vengano in a,b: immaginali gli archi sferici

inassimi A'a, B'h, condotti gli arcbi HC, KC perpendicolari a quclli clie li

di\idono per meta , nei Iriangoli sferici abC, A'B'C saranno i lali ah — A'B',

iiC = A'C, IjC=B'C, I'angolo aCb =A'CB'; cosicche soUralli 1' uno e Tallro

dallo stcsso angolo aCB' saia I'angolo hCB z=:aCB' = : epperi) rotato I'ar-

eo ah intorno al polo C dell' angolo si adallera all'areo A'B'.

Snpponiamo elie il triangolo sferico abc (fig. 2.') trireltangolo, rolando in-

torno al polo di un angolo 0, si trasferisca nella posizione a'b'c': segno

gli arehi di circoli niassinii bpa', ca'a"; cqb\ ah'b"; arc' bc'c" :
suppongo gli

archi Oa — a, Ob = €, 0c=y: siccome gli angoli^oOrt' = &06' = fOt'= 0,

e I'arco cc' sono infinitamente piccoli , cos 9 = ^^^,
^

,
ossia

(l — 4o-)sen^Y= ^ —
-I"

cc'^ cos- 7, quindi it' = sen y, W=:6sen6, aa'=esena:

Essendo poi scnTaV' = cos Oai =^ , sen??' = sen«n^|^
>

qi""'^'

n'(j"=: Ocose, b'b" — Oi:os-( , c'c''=Ocosa. Abbianio ancora

s

lang an"' = aJ. sen Oah = sen a ^1 — '-^ = cosy :

dunque

aa"^b'b"=Oc.os'(, W;"=i-'c"=Ocosa, fc"=a'a"=Otose, m'^-^bij^i+^'^=^(f'
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ippeW) la IrasposizioiK' di'l liiunjj;olo uhc in a'l/c', si piio coiispguiif: col ro-

lailo, per cscmpio, (lapinimii inloino al polo fisso c, da b vc-rso o, di uii aii-

golo Oios-,'
,
piT ciii a vieiie in a", bin q: Poi rolando il sislcnia inloino al

pnntolisso /; di un angolo OcusC, pcrciii «" silrasft-riscc in n', r in c": final-

niiMilo rotando di un angolo Ocosy inlorno ad o, onde <" si icca in /. 7 in '.':

o qucsta Iriplice lolazionc cquivalc all'nnica inloino al pnnio O.

Fingianio die la Irasposizione del sislenia debba avvenire eosi elic I'nrco

iiiassiiiio AiVjj-, ////, si adalli ad allio areo inassinio .V,.r^// ed il pnnlo j-,

cada in .k,,. Dal polo // si segnino gli arclii niassimi j-^j;, A',A': c supponia-

mo aN='\, , aA\ = <\> + </•]/ , AV, r 9 , .\\x^ =: o -+-</? , Aiu,". a^'x^ — ,

Alii,'. r?A',.rj—_0 — (/O . Sia r, il polo dell' areo .rjlij^ — ij,,". Siccoinc

cos// = scnO . seii(0 — (/Ojcos(/'} 4- cosO cos(0 — t/O)

,

. ,y"7T _ cos(0 — dO) cos (<{< — cot 0. sen (0 — i/O)

' sen dj/

saranno

//- =: (/O- -+ '/|"-. sen-0 , cut .Y,7/ = ji-^,

sen jj-,= xj-.^ =z sen // . sen //x,= //sen (A', //— 9— (/p) — rf-J/ senO cos 3 — </0 sen •}

r;
, =r IIx-Hx, = (//iV,- jV,.rJ - (7/A- I\x^) =z (HX- H.\) - (.Y,j-j- A>,)

- A7.- — (/9 = il\, cos — r/5 .

I.a Irasposizione dell' areo A7/ sul A,// e del pnnlo x^ in j-., si pno ollenoie,

rolando il sisleina inloino al polo :, di un angolo Tx^, poi rolando I'arco A7/

di un angolo //, inlorno al polo //, ond' e elie indicate eon i\r/,ii le rotazioni

])aiziali rispelto ai poli r, , //, , x, , die valgono a piodnric la rolazione coniple-

la , siceome r — ih^ cos — ^/^ ,
//- -f </-+ /- = //- + », ossia jr -f '/' — //'

:

V la rolazione 1/ inlorno al polo >/^ e niisurala dall' areo xx^ , ossia

1/ r:; (/(|; seii COS o — (/O sell j/ , iliiiKpic //" ^= ((/O" + il'l' SOU' j
— ft/'.]/ scn cos 9

— iK) scncp,", e (piiiuli

(
I ) p:^ <h\i sen sen 9 4- (/'J cos o , 7 = </'| sen G cos 9 — (/O sen 9 ,

'• = rf'} cos — «/9

.

Un eorpo rigido roli inlorno al eeniro C della sfera alia (piale apparlieiie il

Iriangolo uhc fisso nello spazio. Sia A'j, //, un piano invariabilnienle nnilo a

quel corpo, cosicclie la sua posizionc sia dala dagli angoli •\i,0,^. Rifcrisco

i piiiili del solido a Ire assi Cx^ , Ci/i , C:, orlogonali inoliili con esso: sia dm

la inassa di un suo eleiueiilo ni . eiii eorrispondano le coordinale .r, . 1/, , :, ; c

siano A', , )', , Z, le forze chc aceelerano al iiiolo (|iiel piiulo dopo un tempo /,
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lu-Ua direzione tli qiicUo coordinate. Indico con p,q,r le velocilu con cui, dope

il icnipo I , il corpo tcndc a lolare intorno ai poli .t, , »/i , r, pel niovimcnto

prcconccpito: vclocilicquivalenli aU'unica 0=.\Jir+ (f+r'-, intorno al polo

dato da cos Ox, — j, cos Oi/, =; |- , cosO;, = y • H piano chc passa per w

e per 1' asse OC, rispello a Ca-, , C//, , C:, , c; dalo dalla e(piazionc

(/'.'/, - '/•',^^ + (''-i-i - 7'-i) J' + (9-1 - '•;'/,) A' rr
.

La perpcndico-

lare condolta da m a qneH' asse OC i; la radice seconda del polinomio

{py^ — qx^f+{|J^—pz^f+{q:^ — rl^^f=l^. La parte dell'assc OC com-

presa fra la pcrpendicolare o c I'origine e data da -^ (pa-, + (/)/, + rz^) r= >^

per cui Ic velocita altuali del punto m sccondo gli assi :^,y^,x^ sono

'/^| — 7'?/i ' P-i — rJ\
, »•.'/, - '/-I

d'onde derivano in tutta la niassa del corpo i momenti motori intorno a quegli assi

M„ -j\ {rx^-pz^)x^ - (ry:, - ry,)y,
|

dm

= !\ (^1 + 2/i + -i)
' -

(^'-''i + 'J'Ji + '"-i) -"i 1

'^"*

^Im =Jl('?--i -''yi)-i - (7'.Vi-'/'r,)^rr,'^'»

= J 1(^1 + 2/t + =1)? - (/^-^i + '/^i + '^i)2'il
'^'«

^^A. = Jl (k'/i - i-''i)yi - (''J", -/'-,) -, ! f^'»

=/lK + 2/' + zDp — {px^ + 9//, + rz^)x^
\
dm .

Se per brevila poniamo 21= 0^/(;rf + yf + r?j(i>H — /(pj^i -f qtii + '-^i)" <'"'

saranno

M-, = -r- ' M,,, z= -^ , M-r, = -r-
-I (IC

' !/i dq ^' dp

Ncl tcmpuscolo </(, die succede a t, queste quantita acquistano gli increnicnti

^.,, ^.,. «.,„.

Indaghiamo le cause die inducono tali elTetti. Queste sono primanicnte le azioni

estcriori niisurate dai loro rispettivi momenti

AL,= ({X,y,- )\x,)d,n, lil^, = J{Z^x- \\z,)dm , il/,, = /(r,:, --?,?/,) '/'"

molliplicati per la durata dt di loro razionc : cui aggiungeremo
,
quando esistano

,

le azioni esercitatc alia supcrficie , clie si deducono da queste stcssc cspressioni
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cimihiando relcincnlo ili massii in (jiu'llo di siipcrlicio, oc. ... Poi ilohlii.imo coii-

sidcrari" i iiioniciili dcllc lorzc cciitiirui^lu' aiilcicdciilciiiciilc iiidollc ml sislciiia.

La foiza conliifiiga del puiito in, clie si csercila inlorno ali'assc OC, lia per ini-

siiia .
0". ihii : per averne !e componcnii sccondo gli iissi .r, . y, , :, noliaino elic

.r^ — S cos o'\ 4- X . CDS Ar^ , y^
— S COS oy^ + X cos Xy, , :,= S cos 2;, + X cos X:, ;

cos 'kr^ = ^ , cos Xy, m |^ , cos Xi, =
-J-

per eiii

O-o cos c/', =: 0-J-, — /)(;«•, + f^y^ + »•;,) , O-o cos o</,
- 0'//, — (J(px^ + r/y, -f r:,^

,

0-S cos Sr, =r^ 0-2, — r[p.r^ + qlJ^ -f >•;,)

qiiindi i inoincnti iiiotori di tiitla la niassa rispctto a (jiiegli assi sono

il/i; —
I
{px^ 4-

v(/, -I- rz^) {qx^ — p>J^] dm — pM,j, - r/M^, = p i- _ r/
'^j^

AT fl TK = ,rO'''i + 'nil + '
-i) il'-i - 'J-i) '/»' - r-K, - V^'z, ^'Tp — l'-jT-

K = .f{px^ -t- 7.//,
4- r:,) (ry, - q-^] dm = qM,, - r.%, =q-j^ — r-j;^

c a\ rcmo per ulliiiio le nolo cquazioiii della Mcccanica Analilica di Lagrange (*)

\ ' 'dp «7 ' (11 ^' ' ' (1(1 I (tr dp !/' '

, rfT-
,

dT (IT ,V

Siano a , 6 , y i coscni dcgli aiigoli ehe una relta (pialiinqne forma cogli

assi .r, , »/, , -, . Moltiplichiaiiio (jueste eiiuazioni (2) ordinalanicnte per a, 6. •% <•

ii T IT IT
facciamone la sonitna. Esscndo -jj [ra —py) 4- ^ (yy ~ '^] + 7(7 (/-'^ — 7a) =:

pcrehe espiinie la somma dci niomcnli dellc forzc da cui e animato il sistenin

,

alia fine del tempo t , rispcUo ad im asse perpendicolarc a quello della istantanea

rolazione OC: a\rcmo quindi

Eidero, poi Lagrange, lianno dimoslrato ehe un solido, spinto al molo da

impulsi contemporanei , rota inlorno a quell' asse rispello al tpiale la forza viva

(') I principii ai qiiali e foiulala quest' analisi condin'ono spedilamcnle alle equazioni da

oui Lagrange desume la teoria del iiioto dci corpi cdesti ^.Mcccan. Anal. T. II.).

Vol. \7. 67
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del corpo e inassiinii o miiiimu: ina noa senibra nolalo clic la slcssa piopriela

lia luogo quaiul' aiulu- il soiido si niuova per la coiitiiiuala azione di polonzc

loimiiique vaiiabili. Vcr diinoslrare brcvcmente il tcorcma suppongo die gli assi

Cx,, Q/,, C:„ aflissi al corpo, siano
i
principal! d'iiicrzia : faccio |(?/^+ :j) dm = A,

j-(y| _j_ .^^ ,,„, _ 1} ^ Q ,.-J _^ y'j , ,/„, _ c jH-v laii 2 T = Ajr + B>/- + Cr, e le

cquazioni (2) del molo saranno

A{p + <l, p .dl) = (.]/„+ .C

)

,lt + Ap = m, , B[q+ d,q. dl] = (4,+ -1/;') <ll +% = I",
.

C(/- + (/, / .(/() = {'^iz, + 'W:')</« + Cr = ;«^ .

Inimagiiio per il ceiitro di rolazionc una rclta la quale foimi cogli assi Cx^, C//, , Cr,,

angoli di cui i coscni siano a,b,c. Al line del lenqio l + dl la velocila an-

golarc del corpo uitorno a t]uella rella sara w =
.t„i _|. g^s ^ Q, 'i\

la lorza \i\a

verra data dalla formola

i^ = <o-/;(flJ', — hyiY+{ci\ — a--^)- + {hz^-+- <!iif\dm = (.la-+ Bb- + Crjw"

(am, + b m.j + f '" ,)^

I valori di a,b, c clie corrispondono al massinio o niininio di questa funzionc F,

ove 0- + b- + c- = I , rcndono

')t^
(H, iiiA 1 (ntj m.\ 1

V -~
cl A-C — \b cj li-

equazioni soddisfallc ponendo (r.b:c = p + dip . dl : q + '/,'/ • '/' :
'' + ''('' • dl

__ m.
. 111^^ .

TO,
^,j^^, j pQ5^,,^i g],g^ al fjjjg Jcl tempo 1 + dl, determinano I'assc

di spontanea rotazione.

Per indlcare una applicazione assume quella discussa dal signer Poinsot iiel-

Toperclla sui coni rotanli. Siano Cx^, ClJ^, C:^ gli assi deU'ellissoide centraie:

e ccrcbiamo quali forzc debbano movere il soiido talmentc cbc un cono retio

descrilto intorno all' assc Cz^, c fisso al corpo, si aggiri inlorno ad altro cono

relto fisso nello spazio ad un suo assc Ccz : le supcrlicic di quci coni si mo-

vano toccandosi , scnza slrisciare fra loro , c le apolcnie di conlaKo rolino con

molo unifonnc inlorno ai loro assi. Lc due circonl'erenzc conuuii a (pielle supcr-

licic coniclie ed alia sferica fissa abblano raggi misurati da sen a , sen G : gli arclii

cbc in un tcmpuscolo dl descrivcrii il punio di conlatlo nell' una e nell' altra

circonferenza saranno d'\i . sen a =:- dcj, . sen S : I'angolo sara coslanle: 9 fun-

zione lincarc di / die pongo (^-ht. Fatto^=n, le cquazioni (I) ncicaso
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allii;il(> (livoiignno

;j — fl sen sen 9 //^ , 7 — r/si'iiO ruso '/o , r = (ocosO — 1)</^ .

Snpposti ]K)i

2 1
:-

J
,1m + f, cos 1'fy] - :; ) dm — D , 2j': j dm + a cos |'(a-j - :; j dm - E

,

j{.r1-y])dn>^F

li' i'(iiiazioui (2) poigoiio

c sc il solido i- i!i rivoluzione lispello all' assc C:^ per ciii I) ^ E , F ^ ,

saranno

jl/,, = , sJMl + Ml - Da Ir sen , 1 + J^ tang 9=0.

Volendo conosccrc da quali azioni debha psscre aiiimalo un solido, l!sso ad

nil punlo, pcrchii I'olissoide cciitralc si nuiova toccando un piano fisso, elic

suppongo perpcndicolaiT all' assc Cc: , c rappiesento coUa equazionc z = h .

Essendo 6'j-,
, Q/, , C:, gli assi prineipali d' iiieizia

j\x\ + y]) dm = ^ ,
j{.r] + z], dm =

-J , j{y\ + z]) dm = ^,

Ic equazioni (2) saranno

[a) hrdip + n"-((-

—

U')qr ^ a-lrrM^ , a-c-d,f/ + 6-(n-— c-)f<r =:a'fcV'.J/,,

,

a-lrd,r + r[h-— cr)pq =^ a-bx'M., .

Eliniinalo dallo (I) 1' angolo '\i si deducono

(/;) /jcoscp — f/scncp = (iO
,

(/jscncp -f- (/coscp)cosO = (r + f/yjsenO

c sicconic cos u-, = — sencp senO , cos ://, = — cos 9 scnO , cos :r, = cosO ,

come si scorgc facilnicnic dall' annessa ligura 2.*, se indiciiianio con j-, , //, , ;,

le coordinate del punlo in cui il piano z=:h locca I'ellissoidc centralc, avrcmo

(,;) I,- = {a- sen- 9 + 6" cos^ ?) sen' 6 4- c- cos' , x, = - ^%en 9 sen ,

ft' n ''
Ityi^^-jcos^smi} , z^ = ji.o^O

cosicchu dalle («) (ft) (c) eliminate p,f/, r conseguircmo una ctpiazione di con-

dizione fra J/,, , J/^, , ,1/,, ed una delle variabili r.o.O. quale nieglio eonvicnc.

INon trascri\o la coniplicuta relazionc die ora non mi acciugo ail esaminare.



052 NOTE CUE RISGIARDANO ALOUNI ARGOMKMI

Dei MOVIMENTI ni UN SEMI-ELISSOIDE OMOGENEO GALEGGIANTE in UN LIQUIDO.

Dedico qiiesla Nola all' esanic dei nioviinciUi piccolissimi di uii senii-clissoidc

galcggianto, sembraiuloini clic non siano stall considcfali con ([iialche deltai^lio.

^i« ^+ il+ ^ = 1 la cqiiazionc della supcrficie dell'dissoidc riferito ai

suoi assi : :, = h(x, + ny^ + p quella di un piano scganlc quel solido. Suppo-

niamo r, = fcosO, y, = 6 scnOsen w, .r, = a sen6 cosoj, per cni

-r-^--77r — -n7--H= — n/' sen cus .

Indicate con </, /) Ic gravita spccifiche dell' elissoide c del liquido, e supposto

qnel corpo segnto da un piano z^ — h, il volume del semi-elissoide e della parte

di esso teiniinata dalla sua supcrficie e dal piano :^ = h sono date dalle forninle

e le ordinate dei loro centri di gravita dalle seguenti

3 3 /('— Vih-^ + c*

s C
4 fc'— 3;it-+2c»

Se il piano :, = h rappresenta la supcrficie del liquido nello stato di stabile

equilibrio, e D>d bisogna aggiungere una zavorraal solido galeggiante, che sup-

porro conccntrata nel tcrmine dell' asse c e rapprescnto la sua massa con ^r^abr . A:

no vengono quindi Ic condizioni

-}7iaif^? + f TToic-A _ (3 rf + 8A)f 3^ /»'— ^h\:^+ c'

f7:ai.c(d+A) ~ 8(d+A) > T /,» - 3/i<^'+ 2c»

d' ondc si deduce

,\ 3(i+8A— 3P (d + S--iyf\ ^ ;, .
il + \-D ]'i

'-'

(
3a ' D5

S I

"^ 5 j

poi

(1) A + d+ ^D>^ ^D[l5.d + dJc prossiinamcnle /t = | '-( I -^^j-
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La linca conuinc al seiiii-olissoiile cd al piano z^ =: mx^ + «i/, -f- p cssonJo

rapprcsonlala dalla cqiiazionc

f cosO, = ^sciiO, + p (love cp = nm cosw + bn scnw

sii|)poste /»,»,;/ quantila picculissiinn, trascurandoiic Ic (limonsioni siipprioii

alia seeuiula , alibiaino

sen 0, = 1 - ,',. f p + 9f cos 0, = i
(p -4-

9)

I'd it voliunc del Ironco di clissoide ed i siioi niomenli rispelto agli assi sono

I =^-|t-^p|, .i|4^ = --4-H,, 3/j„ = --^», .l/., = -^j2c--(m«-H-n«(-+ip-)!

eppcio le coordinate del ccntro d' incrzia

, - 3«>/| 3p\ 3i»|,
^

3=1 3 (a ^„ wiV+iW f'j

Siipponiamo chc il piano :^ = ;»,f, -t- ////, + p rapprcscnli la supcrlieic licpiida

iinnioliile, e cho I'assc j-, dell' elissoide si nuio\a coslanlcnientc in un iiiano

\ eriicalc : snpposizione chc agcvolando il calcolo non liinila i priiuipali nio\ i-

niciiti. Imniai^inali Ire assi oilogonali x, ij, : eondotti per il punio x, — y, =
r, r;; p per niodo die I'asse j- sia la traccia del piano :,

—.: ih j-, + h//, + p sul

piano .r^ z^ , c Tasse z sia la perpcndieolare ad csso dirella secondo I'asse r,

,

snpponianio 1' angolo :«,= ; ed indichiamo eon -^i, o gli angoli clie la rclla

eonuine ai piani xy , x^y^ forma rispeltivamcnie eogli assi jt ed x, : sarainio

per conseguenza lang'| = cosO . Innc;cp ,
- = — Ian;;'} , \J

m-+ ir =z tan^O

m = langO . sen '^ , i> =z — tangO . cos'jy

e siecoiue m, n si vogliono piccolissimi, lo sara 0, c Irascurandone le poten/u

snperiori alia scQonda avremo

cp = (]/ — ^ '^'' *'^" '\ '''^^ \ ' '" = sen •]/ 1
It ~ — cos •{<

c le note ccjuazioni gcomctrichc dei inovimcnti rolalorj porgono

j> :0 sen 9 1/9 — </0cos9 = — (/^Ocos'l), q = ficoio<lf 4- 'Wsen^ = (J^Oscn-|),

r = (Iff — rf'l +
-J

0- (h .
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Dalle oquazioni (n) dodnciamo rordinata vpilicalc dol coniro d'iiiorzia del vo-

lume V esseic

3( 7 l/«)5>, o.o t«i\\)
= = 8

i'^

- 273 ? + 27i"*'«'
+ "''''? + 1 ?-)]

\

pel' ciii il iiioto veiticale di ([uel cenlro vena indicalo dalla equazione

-3- - abc{(l^ a) j^5
=: -j t: abc[tl+ A\j — jiiabDic — ^ p .^

la quale, per una prima approssimazione, forniscc

I monienti dello sforzo esercilalo dall' azionc vcrticale del liquido , niisurala da!

prodotlo (/Z)F'=: '^'^
"^

(^ ~ 2c)^^' P^*"
'ol'ire relissoidc intorno ai propiii

assi sono

7)1., =: -^^ (a-— h'^)gD (P sen i}/ cos <\>

c quelli opposti della zavorra

}H_r^=: 3- zrt/u". ^A . Ocos<]> , »«y, = -3 T:a6c . j^A . Oscn'l , »».^ =

i momenti d'inerzia rispcllo agli assi x^, y,, :, sono

-•'1 = 2X0 1* + ^ J^ + yTCafcc'A
, fij = jj^[ir+ e)D + 3 tto^k-'a ,

e le note equazioni dei moli rotaloiii

C, (/r + (/?, — ^li)/'^? = '".-,+ '";' ' -^1 ^^7 + (^'1 — Ci]pr — m,j^ + wl,,, ,

Ai dp + {Ci — B,) qr — )»-,, + )»,,^

Ic quali per una prima approssimazione, forniscono

Z?,^/-(0sen^)=:-7:aft.r/j^'z)-|rAJ.0sen4/

r

(c)

Aid-{^coi'\) — — T.ah.fj j-|r A — ^^^'i'j -Ocus'^
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Perchc 1 moviiiiciiti del gulcggiaiilc non aunienliiio iiidclinilaiueiUc tol li'!ii|io

•lovono osscre

c.oiulizioiii cIk! combiiiiitc alia (I) slahiiiscono litiiili alio grandozzc relative' ilr^li

assi dell' clissoidc.

Indicate colie lolterc A, B .... tantc costanli arhitiarie gli iiUcgrali ddle p«iua-

/.ioiii {h] {(•) soiio

Osni'l = Cscn(///) -|- W(;os(/,/)
, Ocosvj/ = Es(in{kt) + Fcosiki)

dove

!•._ ?->9!3 (»'-r')/)-8.'A| ,=,_ SaJSr'A - 3(fc'-r') 0|

(• leslano a <loteiniiiiare le eoslaiili .(, ]!.... dijiendentemonte dalio stalo iiiizialc

del solido in nioviiiieiilo.

Pci'clie poi la i'aeeia superiore, in eiii sono i semi-assi a, li, niai non si soni-

meii^a, la liaccia
//,
— — "^ x^ —

^^
delia superlieic libera del liqnido eon ijnel

piano .1^, )/, doviii esseic diseosta d;d centra pin elie la tangentc Telisse paral-

lela ad essa traeeia , (piiiuli la condizioiM!

(3) p > <J
in'cr-h irlr ossia p ; ^ (r sen- 'y + //- cos* -^

ed il minirno valine di p essendo -j I ^1'' —^i'-h W, indieato con
p,,

il valore iniziale di
p

per eni ft — p^ — -^ 1
1 — '—]]—]<' = p„

— A < 0: dovra

esserc ancoi-a

e
?o
—

"?(-7i— "0" iniiiore della [lii'i grande fra le ipiatlro tpianlila

Per brevila non intiodiieo nelle fornnde i siinboli detenninanti lo stalo iniziale

deU'elissoide. Sc vorrenio spingere pin oltre I'approssiniazione, tenendo a calcolo

i termini dipendenii da 0', liastera ennsiderare (piei lerniini sieeonie provenienii

da I'orze peilmbanli i nioti gia considerati.



?io(; NOTE ciiF. Ri?(;rAnnvNO ai.cim argome.nti

Sc r.I.I INTKCIIALI COMIM A JIOI.TI PROBLEMl DI MECCAMCA.

All' illiisliT gcomctra sij;. IJoilrand si dovono il pciisicro di (|urslo imovo p:e-

iicie cli iiilcrossaiili (iiicslioni ed iiigrgiiose risoliizioiii di alcinic. In ([uosta Kola

csaniino il prinio problcnia del sig. Berlrand , c la gciicralc risoluzioiic da nic

coiiscgiiila diinoslra die i lisidlali ciii giiingc il dislinlo gconiclra non sono,

([iiali liii giudico, «/cs seiilcs intcgralcs qui ponvivniicnl ii pliisieurs problhms

tlilJiTcnls reldlifs an mouvcmcnl d'un point libra ildiis n7i plan '> (Giornalo di

I.iouville, 1832, Tom. 17, pag. 13C).

Un puiilo si nuiova in uii piano: dopo iin tempo i siano x,y le coordinalc

orlogonali elie ne delerminano la posizionc : X, Y le componcnti secondo gli

assi coordinati della forza acceleratricc, la quale non dipenda dalla vcloeila del

punlo. Indicando cogli apici di Lagrange le dcrivate rispetto al tempo, le e(ina-

zioiii del moto sono

x" = X , y" = }'

.

Sia !p(x, y, x', y') = a eostante: iin inlegralc piiino del problema, pereiii
YJ-
= — •

,

oppure -? = : Sara idcniicamente

'Il + 'hx'+ '^>)' + ^ A' + ^ )- =
(\l iix A\jJ (Ix (I

'I

c saranno pure identicamenle soddisfaltc le scguenti eqiiazioni che si deducono

da qiiesia dilTerenziandola parzialmente rispetto ad x', y'; cioe

(ix
"^ dx ix'

' "^
dij dx' 'J

"*"
~in'- '^ '^ WdJ ' ~~ "

a;i dx dij dij dij J dx dij dij -

Da ciii si Iraggono

Yll + £^ x'+ J^SL. „'fe _ Vh + ^* ^'+ t^ n'^~^ + }-<^ ''""^ - ^ .
'''!-' -

\dx^ dxdx'-^^ dydx'y ]dx' [dl dx"^ ^ dij'J
\

dx'- ^
^ {dx' ' dx dif dij' rfi'M

""

\dii dxdy"^ ^ d,jd,j''J yUj' \dl^ dx'^^ dy'J
] dy"- '^ [d,j' dx' dy' dx' 11,/'')-^

dv ^ didif^^ dijd,j' y )dx' [dt dx^^ dyV \dx'd,j'
^'

\dx' dij"- ~ 1^ 'dFd^\ - ^'

Affinchc queste equazioni abbraceino tutti i problenii cni compete lo stesso iii-

tegrale o(x, y, x', y\ t) =: a . devono sussislere iiidipendenlcmente dalle
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variabili A', }'
: per ciii , in priiiio Itioijo , saranno

cio^

rfx' ilx'il,/ dy' W' ~-
' djf dZdy' dx' 17*""

MS) _ Mil) M£.) - :^

(I? L

"\cly' I
"" [dx' I

do dy
^

dy _dy

d/ dx' (V d-i:'

do
eppeio -j-^i =;

jjtJ't <j^
(or, 1/) : essendo '\/[x,y) una fuiizionu indetfrminata di s.i/:

V quindi

f — Fiy'+ a-'^Kx, y),x, y, t) .

Avrcmo in secondo luogo

\
'^ -J- -!^ r' -I- —iU )/' -^ — i li -4- 'i? r' -4- 'i* f/'f ^ .

Illy (ly <'J' ^ dy dy' "
\ dy' — I dt ^ dx"^ ^ dyJ \dy^

Inlioduciaino in quesle equazioni la funzione ^ sotto la forma liovala, v sup-

poslo y'-h x' <\i[x, y) =: II , sostiluiamo ad y' la variabilc u , per cui derivano

I

,dFd!(
,

dF ,1 ,(PF
, d-i/ . iPF . dF ,1}}

[^ du dx dx •"•" ^ P d^ Y rfi + iiirai 'f -^
in, di{

,
. ,,, ( ,cPF . d'!f ,

rf'F ,
,

dFdlU dF

\,dF d'lf dF
,

,i ,,PFd'l , d'F ) , , .,,( ,iPFdl
,

d>Fi]dF

r dT. • dt + dJj + '^ (-^ dH? di + STdSJ + (" - ^ ^)
i-^ dl? 4 ^ ;^)l <fii

— [dt ^ -^ (^ dudx ^ dx\ ^ ^" ^T^ r '*»<'? djijd^

Siccoine in queste equazioni identiehc la x' si trova soltanto esplicita. dcvono

essere null! separatamenlc i cocfllcienti delle sue varie potcnze : la ,»•'- scompare

da se : e si lianno quindi le <|ualtro (Mjuazioni

dF
,

(^F d|
,
jPFJ <IF __ \dF dFi .PF

,

dx '" " d,i dy'^ "t dudy\ d It
—

I
dt

'^ " dy]dl? V

JdF ^EJL'i 'E — \''^ ^ dFl(PF
\dy '^ " du ily) du — [dl ~^ " dy\ d«»

(" dii dx^ rfudxT ^ " Ji? r ,/y duTrfy drtdytdii |dx^"dMd!( dy T( d^ Y

|d« dy
"•"

dudx
"•"

"dii' dy dii dy Y
j du — jdx '' " du dy dyY^du'"

Vol. VI. 68
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OontVontaiulo Ira loio le due prime poi le due secoiule, si deducono

(Ix ^ " tlu d<i
— y dy ' dx T ,(» — " •

La prima [n) porge consegueiUomente

\dii
"^ " dudy] du — \ dt

'^ " dij] i(ii»

la quale, poslo -^ = « , ove « = , oppurc a = — 1 , si scrive

dF , I ,
<;Fi d^Fl

,

,/;•'

du "\ dy
I

du'\ dy

e fornisce '-j- — rt + ?f^ X(j;, //) : essendo X segno di funzioiic arhitraria.

La (|uarla equazionc {a) che rimane a considcrare , cioe

dF
_

(/j-
, jiF_ ^ ,±k _ jEL .1,

—
'ii / ( .iE\ _L / i'E _ '!E,i\ —

ilu dy ~'~ dudx rfii' dy dudy ' dy "\ duj "\dx dy 'j

e conseguenza dcUc antcccdenti.

Per integrare le equazioni

^ ' dx T rfi; ' (ill ( dy] V ' J/ ' (fx rtii dy dy T

poniamo '^ ^ .r , y) r= , X (.r
, y) = to , d'onde derivino a; =: m ( co , 0) , // = n (w ,

J

,

e surrogate le variabili 0, to alle x, y colic solite rcgolc della trasformazione

,

caviamo dalla prima equazionc (6) ^ + -,— — , eppero n =r ;)(0) — Oiii
,

essendo p funzione indetcrminata di 0: La scconda (/<) fornisce

\dm dn djn dnj IdF \ {dF dm dF dmi

lTu> dH ^ THi (T^jj [du ~ "'^j ~
I
(To S7)

~
di:^' M\ '"''

,,„„• i dF 1, ,,f,, , (;?K \dF dm dF dmI

\ (I II j
> I \ J ' dw / CI M 111.) (/ U \

e la terza si riduce alia seguente

I' V / ' do) du rfw

la ipiale inlegrala , c posto per brevita |//(0) — m|M ~ A
,

porge
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per cui

(' I'nilin cquazionc (7/) forniscc

chc si Integra dipcndenlcmentc dalle due cquazioni difleronziali

o coiuliice al finale lisullamento

/
I

n-^
,
//- mf .-^J>— "V 1

J(
;/- „,/ ,-4r^-"' . ,/0 1 - „J'i^ rfO = a - «, , •).

Tale e la forma dell' integrale comune ai problem! eonsidcrali , e la equazione

delle forzc sara

dl + di^ +,7^'/ ^dl'-^ + dF^
="0-

Snpposti

: (0r, = 0, |(.r,y)=0=-f, X (x , y) == r-> - "''''^^'l

per cui p[0)=y--Ox = 0, x z^ m(to, 0) r= - Jj^Jlj ,
Hz^^ii^Jtii

avremo
J 1 -I- 'j-

T'

Xij — Vx

chc sono le fonnole segnale (10), (11) nella Menioria del sig. Berlrand (Gior-

nale del sig. Liouville, 18'i2, Tom. 17, pag. lllo): ma insorge (liil)liio su la

sussislenza deirallro caso indicate da (juel cliiarissinio geometra. Dcdichero allra

Nola alio sviluppo di piu complesse queslioni.

(*) La riduzionc del inio risullato a qucsta ronna, c la dcduzione del caso parlirularc di

Berlrand, le devo al siciliano sig. Placldo Tardy, dirollorc e professore dclla Itegia Scuola

di Marina in Gcnova, di cui grandcmente apprczzo lo belle doli deH'aniuio cd il sapere.





PROPOSTA

DI PllJ SPEDITI MET0DID1\0TAZI0^E PE' CORPI COLLEGIALI

Dl

LUIGI DE CRISTOFORIS.

Lctia ncll'adunanza del giorno i3 tnano i856,

ll soggcllo, onorevoli Collcglii , chc mi propongo svilupparc venne da mc
scclto, sia perch^ lo repulo di cerla quale rclaliva imporlanza, sia percFie,

come credo, anche diclro I'esame dei trovali mcceanici clie tiguravano alio

mondial! esposizioni, non fu da aitri trallalo.

Sialemi dunque cortcsi della voslra allenzione e d'un voslro rcputato parerc,

inlerrompendomi ben anco nclla lellura, se occorre, pella indispensabilc chia-

rezza, c soKoponendo a disamina ed alia discussione quanlo vcrrii via via

dicendo; ben liclo di dividcre co' mici onorevoli Collcglii la soddisfazione di

avcre, sc non allro, gellalo il seme in un tcrreno cerlamcnle fertile ma lulla-

via incollo.

L'espressionc della volonta de' Corpi coUegiali si inanifcsta coUa votazione,

e quesla in alcuni casi si eseguisce palese, in allri scgrcta.

La votazione palese ^, per economia di tempo, preferita, ogni qualvolta nulla

vi si opponga, quanlunque apra I'adito a varii inconvcnicnti.

i." Non lascia la plena libcrla del voto ai singoli mcmbri dci Corpi, nei

casi in cui, o per circostanze speciali, o per rapporti personal! non vorrebbesi

far nianifesta la propria opinione.

2.° Osta talvolta a clie il risullalo finale possa dirsi la vera ed assoluta

espressionc del ragionalo c coscienzioso sentire dci Corpi, mcntrc alcuni vi pos-

sono esscre i quali, quasi per islinliva abitudinc, si abbandonino al volo della

maggioranza, contenli di non essere obbligati a ragionare col proprio crilcrio.

3." La nunierazione del voti non offre quclla sicurczza die si addicc in si

dilicato argonicnto, per cui il Preside si Irova varic volte costrctlo ad cscguire

una seconda numcrazione in senso inverso
,
qual contro-prova, nunierazione

che, oltrc il tempo perdulo, puo indurre in grave imbarazzo quando non ar-

monizzi colla prima.
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4." £ cagione, inoltre, anclic di qualche incomodo specialmenlc agli avan-

zali in cla cd acciaccosi, tanlo piu quando la volazionc si cscguisca per alzala

e seduta.

La votazione scgrela, la quale si effetlua colic pallc c col bussolo a doppia

camera, nicnlre soddisfa alia priucipalc csigenza , la segrelezza
,
prescnla pur

nondimeno alcuni gravi inconvenienti.

i." Richicdc per raccogliere i voli rinlervenlo di inservienli, i quali piii

meno vengono cosi islrutli suUc deliberazioni del Corpo, ovvero arrcca quc-

sto disturbo ad allri fra i membri del medcsimo.

2." Rende inuniformc Tcspressione dei primi in confronlo degli ultimi voti

stante la noja, la quale in ragione del maggior tempo impiegalo invade i votanti.

3.° Quel die piii monla poi , fa perdere un tempo prezioso.

Per media proporzionalc puo ritenersi necessario un minute primo per ogni

votazione di dieci votanti.

Supposto quindi che il nuniero ordinario degli intervenienti alle sedutc del-

rislitulo, del Consigiio Coniunale, della Camera di Commercio di Milano, ascenda

a 30, si esigeranno tre minuti primi per votazione.

Quale impresa non sara dunque, in via d'csempio,pelnostro Consigiio Coniu-

nale quella di proporre ad ogni fin d'anno la dupla dei venli consiglieri eli-

gendi? Dovra il Consigiio esperire 80, 90 ed anehe 100 votazioni, sagrificando

cosi malamente dalle 4 alle 5 ore ?

Ad ogni modo, la votazione segreta riesee in moltissimi casi indispensabile,

e sarebbe poi sempre da preferirsi alia palese, quando venisse effettuata con

un metodo che corrisponda a tutte le esigenze del problcma.

Ora metodi direlti a tale scopo io avevo I'onore di proporre al nostro Corpo

Uno dall'anno 1836, unendo alia proposta i relalivi modelli.

Consistcva 11 primo in una piccola macchinctla tultavia esistente nelle sale

del nostro Gabinetto tecnologico.

La forma esterna della citata macchinetla non e dissimile da qucUa d'un

bussolo comune, pero a dimension! piu piccole.

La distribuzione interna e come segue:

In fondo al tubo, che, menlre riceve, nasconde la mano del votanle, stanno

due tasli simili a quelli d'un piano-forte, uno a destra, I'altro a sinistra; uno

pel voli posilivi, Taltro pei negativi.

Ciascun taslo comunica nella parte posteriore a mezzo di due cricche con

una ruota corrispondente ad esso, e con una seconda ruota comune anche al-

I'altro tasto; tre ruote quindi comprende la macchinelta, una centrale destinala

a ricevere il tribute dei due tasti, ossia la somma dei votanti, e due laterali

cbc danno rispeltivamenle il numero dei voti posilivi c negalivi.
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Affinchli poi il succcdcrsi tlci voti si appalcsi alio scrulalore, sopra ognuno

ilei trc assi (il centralc c i lalerali) e infissa un' ailra ruola ad aiiclio la cui

perifcria cslcrna c levigala cd incisa con numcri progrcssivi, che corrispoiidono

ai denli delia ruola facenle corpo col medesimo asse.

I detti numcri progrcssivi incisi sulla faccia cslcrna delle Ire pcriferic inco-

minciano cello 0, cd un claslico spirale d'acciajo ricliiama alio ciascuno dci

Ire anclli, i quali si arrcslano in lal posizionc per cffcUo d'una rirerma.

Del reslo, ondc ad ogni ripigliar di denle che fa la leva o lasto, c la sua

corrispondcnle cricca, Tanello rimanga al poslo assegnato dalle precedenli pres-

sioni (voli), vi ha una conlro-cricca, la quale si ripcte ad ogni ruola sopra

una linea retla.

I numeri dclla ruola centralc sono scmprc visibili, ondc assicurarsi ehc cia-

scun menibro del Corpo abbia escguito il proprio incumbcnle, menlre i numeri

lateral! corrispondenli sono nascosli da una soUil lamina melallica, che il sol

Prcsidente puo rimuovcre mcrce una piccola chiave, cliiave die serve anchc

a rialzare con un semplice congegno Ic contro cricche, e ricbiamarc alio i

trc numeri progrcssivi, per disporrc la maccbinella a nuova volazionc.

Tale congegno, che pud scmbrare complicalo, non lo e neH'uso, e soddisfa

ad un certo risparmio di tempo , escludendo il bisogno di distribuire Ic palle

e di enumcrarle poi, giacche il Prcsidcnlc a colpo d'occhio riconosce csallo e

corrispondcnle il numcro dci voli al numero dci volanli, appalesato dalla ruola

centralc, e riconosce ad un tempo i voli posilivi e negalivi indicali dalle ruole

lalerali, c la cui somma non puo che corrispondcre al numcro complessivo

dci volanli.

La lavola che presento vi fara chiara rintcrna slrultura del meccanismo me-

glio d'ogni mia parola. (Vcdi Ic figure 1, 2 e 3.)

II secondo metodo da me idealo si scosta assai dal sovra descritto, c si pre-

sla poi specialmenle alia sollecita formazione delle schedc nel caso di noniina

di Commissioni da scegliersi nel seno del Corpo.

Pongasi che ogni membro abbia avanli a sc un primo rcgolo sul quale siano

I'un sollo aH'allro indicali lulli gli cligendi,ed a fianco c sulla dcslra di que-

st© , un secondo rcgolo intcrinalmcnlc vi si connclla a mezzo di due piccoli

regislri.

Sulla faccia esterna di qucslo secondo rcgolo ideate lanli fori corrispondenli

ai nomi dci niembri cligcndi iscrilli sul primo rcgolo , e ciascuno di voi sia

munilo di un numero di piuoli adallabili nei delli fori, corrispondcnle almeno

al numero dci componenti la eligenda Commissione.

Invilato il Corpo dal Prcsidcnlc ad eleggere una spccialc Commissione. p. c.
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di Ire mcmbri, ogniino di vol sceglie sul primo rcgolo chc gli sla innanzi i Ire

die sembrangli i piii addalli, c riponc uu piuolo in ciascuno dci corrispon-

denti fori.

Se poi vi nasce pentimento, facile cosa sar^ levare il piuolo da uno per

porlo in un altro posto.

Termiiiala ropcrazione, raccolgansi tuUi i secondi regoli, ed il Presidente, o

chi per esso, li adatli a Ganco ad un esemplare del primo su cui stanno scritti,

nello stesso ordinc, i mcmbri cligendi, anneslandoli un dielro rallro a mezzo

dei regislri.

Lo scrutinio risullcra cosi sicuro e soUecito oltrc ogni credere, non aven-

dosi chc a conlare per ogni membro eligendo i piuoli indicantl i voti ottenuti,

e rcgistrarli.

Coilo slesso metodo si potrebbero effelluare ben anco volazioni di confronlo

in seguilo alio scrutinio di schede presenlate.

In luogo dci due regoli chc ciascun votante possiede, come piu sopra fu

detto, esso di un solo si valga, e questo sia il secondo, nuinilo pero a lalo di

ciascun foro di un numero progressivo.

Per procedere alia votazione, il Presidente, giusta le numeriche risultanze del

primitive scrutinio delle schede, enunci I'ordine da seguirsi nella votazione di

confronto, ordine chc corrispondera al sopra detto numero progressivo appa-

rcnte dai regoli.

Al proclamare del nome di colui che ottenne il maggior numero dei suffragi

(numero uno del regolo), chi vorra concedergli il proprio voto definitivo porra

il piuolo ncl primo foro, e cosi via.

Raccoiti i regoli ed annestati un dietro 1' altro, in brevissimo tempo se ne

otlerrk il risultato contando i piuoli apparent! suUa llnea di ciascun candidate.

Vedc ognuno come questo proccdimento riesca sollecito, operandosi simul-

taneamentc la votazione, e come anche esso risponda assai meglio del metodo

usitalo per palle alia principale esigenza di si fatta operazione, stante che ap-

palesandosi contemporaneamente il risultato di tutte le volazioni, non puo

quelle d'un candidate influire sopra altro, ingenerando un csito incerto, e tal-

volta fondato sull'accidente di trovarsi un candidate piuttosto fra i primi chc

fra gli ullimi votati. Ad illustrazione dell'esposto veggasi la figura 4.

Quantunque i due metodi sopra descritti del bussolo meccanico e del regolo

indicatore prcscnline in confronto alia pratica odierna un ccrto vantaggio, pure

essi nen raggiungono ancora quel primo e cemplesse requisite d'ogni vota-

zione , consistente nella piii rapida e sicura manifcstazione della volenta del

Corpo deliberante.

\
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Sembrandomi chc talc condizionc si polessc oUenerc solo con un modo di

votaziono contcmporaiioo per lulli i votanli, ed appalosanlpsi a col|)0 d'oi-cliio

alia visla dcllo scriilaloic c del Corpo, nc' siioi priiicipii, progrcsso i- liiic, ideal

un sislcina meccanico-idraulico, iiicice cui il Prcsidonlc trovasi in comunica-

zione dirella, e quasi Iclcgralica eon eiascun volanle, il quale alia sua volta

trasnielle il proprio vote, e lo richiama ad arbilrio senza pcrlurbare le eon-

formi operazioni dei Colleglii.

In tale sistema resprcssione del veto positivo o negativo cmcsso, dipendc

da una coslanlc quanlila di liquido, la quale, per cosi dire, surroga la palla

clie si pone nel bussolo.

Figuralevi che sotto i eopcrchii di eiascun ordinc rcllilinco o curvilineo di

lavoli corrano due tubi fra loro parallel!, ripieni eiaseuno di un liquido divcr-

samenle coloralo, i quali procedendo ppr|)cndicolarnK'nle da uno spaziolibero

all'infuori della linea dei lavoli, dopo ultiniala la corsa lungo i lavoli slessi, ri-

lornino a (piello spazio salendo verlicalmenlc, c prolungandosi ollre Torificio

dell'allro capo del lubo chiudenlesi a cliiavc, con una eanna vitrea che cliia-

mcreino votomelro.

Avrcmo cosi due lubi, uno pei voli posilivi, I'altro pel voli ncgalivi, con-

terniiuali rispcllivamente per un capo da una chiave, c per I'altro da una

eanna vitrea in cui il liquido coloralo polra facilmenle ravvisarsi.

Siecomc la disposizione dei due lubi e |)erfcllamcnlc idenlica, cosi quanto

si espone per I'uno vuolsi implicilanienle inlcndere esposlo cd applicabile an-

che per I'allro.

In ogni slallo, e precisamenle solto il copcrchio del lavolo, siavi una picco-

lissima tromba idraulica senza valvole, siringa, perpcndicolarc al lubo Irasmis-

sorc del volo, c comunicanle con esso.

Ed ogni tromba vada munila d'uno stantuffo mobile a mezzo d'una leva, il

quale abbassalo alPinflmo livello tocchi almeno la linea di congiunzione della

tromba al lubo.

Ora, onde predisporre il sistema alia voluta azione, supposti abbassali tutli

gli stantuffi dellc Irombc aH'infimo livello, riempiasi, a modo d'esempio, il lubo

positivo col liquido coloralo, inlroducendovelo dalla estrcmita verticale mu-

nila di chiave.

Evidcntementc il liquido disceso dalla della estrcmita munila di chiave dopo

avere percorsi orizzontalmente tulti gli ordini di lavoli cspellendo I'aria rac-

chiusa, risalira per I'altra estrcmita verticale fino alTaltczza in cui trovasi la

eanna vitrea, o votomelro, ne si spingcra piii avanii per la elemenlare legge

fisica del livello dei liquidi.

Vol. VI. 69
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11 punlo in cui il li(iuido nell' eslreniila nuinila di chiavc rigurgila, i quel

inedesimo elic sogna lo zero sul volomclro deirallra ostrcmita.

Cliiusa adcsso la cliiave col liquido pcrfellamcnlc a livollo nclie due cannt'

parallclc, ricnipiasi dall'allo il lubo vitreo con allia porzione di liquido, av-

vcrleiido clic la canna viirca possa contencrnc una niassa maggiore della somina

dello (luanlitii injetlabili dagli stanluffi.

Rialzati gli sUuitulU, e quindi aumcntala la capacitii occupabilc dal liquido,

queslo disccnderi proporzionalmcnte nel volometro, non raggiungcndo per altro

lo zero per qucUa quantila maggiore versalavi prevenlivamenle.

A raggiungerlo sara quindi mcstieri di aprire la cliiave, nnd'csca il liquido

esuberantc.

Cio olleiuilosi, il pelo visibile ncl volonielro indicliera lo zero.

Fin qui si c supposto clic luUi gli slantuffi sieno alzali; clic la capacila del

lubo e dei corpi di troniba connessivi sicno occupali dal liquido", clie il liquido

slesso raggiunga appena la linca scgnante lo zero sul volometro.

Or bene, clie un solo dei volanli prema la leva dello stanlulTo fino aU'eslrcmo

punlo, c la porzione di liquido espulsa dal corpo della Iromba agendo sulla

massa complessiva , farii rialzare il liquido slesso di un grado sullo zero del

volometro posilivo.

Dale che due volanli, o eontcmporaneamenlc od in tempi diversi, premano

Ic rispetlivc leve comunicanli col lubo posilivo, ed il liquido salira nel volo-

metro a due gradi. Quel che si e dello per due, vale per dieci, per cento, vale

per le volazioni positive, come per le negative, purcho ogni volanle lenga a

sua disposizione due leve, una p. e. a destra pei voti positivi comunieante eol

lubo positive, Taltra a sinistra pei voti negalivi, eomunicante col lubo negative.

Proposlosi dal Presidenlc Toggctto che vuoisi assoggetlare alia votazionc,

ogni niembro del Corpo, posta la niano suU'una o suH'allra leva nascosla solto

il copcrchio del lavolo, la premera, e quindi in brevissimo spazio di tempo

clevalisi corrispondenlemente i peli dei liquidi nei volometri, sara agevole al

Presidenlc rilevare a coipo d'occhio la sonima dei voti positivi e negalivi, an-

nunciarne il risultalo all'adunanza, e far disporre I'apparecchio a nuove vola-

zioni col rialzare ciascun membro la leva abbassata, a fine di richiamare 1 peli

dei liquidi nci volometri alio zero.

Onde Topcrazione proceda con sicurezza, regolarita c segretezza sara op-

portune che le canne vilree (volometri) dei due tubi posilivo e negative, durante

la votazionc siano copcrti", che il solo Presidenlc pessa rimeverne I'involucre;

che a mezzo di due chiavi applicale inferiormenlc alio zero del volometro lo

slesso Presidenlc possa, assicuratosi previamenle che la votazionc ebbc luoge.
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reiidcnm immutabili i risultati, coll'inlcrcettarc la coinunicnzionc fra i (ronclii

inferior! Uei liibi, nl i volometri.

Lo figure 5 e C deila Tavolu die preseiilo olTrono un disegno abbaslaiiza di-

iiioslralivo del niio eoneello e dc' suoi parlicolari.

L'apparccciiio ineccanico-idraulico descrillovi, ciic supponc la slabililii degii

slallijiion imporla in |)ralica un grave dispendio, c raggiungc, a mio credere,

risultuli piultosto suddisfaccnti, ([uali

1.°, e prineipale, la somnia cclerila delPopcrazione, potcndo conlempora-

neamentc un numcro grandissimo di volanli dare il proprio sufTragio senza

clic i'azione individuate disturb! randamcnlo dell' opcrazione complessiva: la

sonnna dei sulTrag! oUencndos! mcccanicaMienlc, senza cioe il eoncorso dello

scrutalorc o scrulatori; la riprcsa dclla volazione riesccndo d! mollo agevo-

lala per esscrc dipendenle da un seniplicc riehiamo dclle leve;

2." la scgrclezza ncll' andaniento deiropcrazione. clie vicne inevilabil-

nicnlc serbata
\

3." I'csallczza dci risullali, dovula airazione d'una legge fisica soslituila

alia numerazione deiruoino;

4.° la conioditii , consislcndo la dicliiarazione del volo in una scniplice

pressionc di una leva, c nei possibili pentimenli od orrori, potendosi rispelli-

vamenle far luogo a rimcdiarvl dal volanle col giuoco dclle leve, e senza intcr-

vcnto d'allri, c disturbo dell'adunanza.

Fine del Volume 17.
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